
| FILL STAZIONE ITALIANA 

Folcupab 
Inaugurazione DeL caNaLe VicLoresi. (Disegno di Ed. Ximenes). 



CORRIERE. 
Monsieur, dit un valet qui portait un plumean, 
Un monsieur du elergé vient avec son bedeau, 
— Reponds lui que j'ai lu Voltaire. 

È Pultima strofa seritta dal Mirger, 1° autore 
della Vie de Bohéme, che prima di morire allo 
spedale domandò un confessore. Misteri della 
coscienza umana, che si rinnovano daechè mondo 
è mondo. 

Ma a Lourdes, per quanto si sn, non è venuto 
in mente ad alcuno dì erigere una statua a Vol- 
taire e neppure a Gambetta, Loreto invec 
città della santa casa, ha inalzato un monumento 
a Garibaldi, A prima v può parere che non 
vi sia nulla di strano vi possono essere fior di 
patrioti anche dove si fa speculazione sul fana- 
lismo e sull’ignoranza altrui, Ma tutto l'insieme 
delle circostanze del fatto n più amena cosa 
del mondo. Il presidente del Comitato per Pere- 
zione del monumento è un senatore del regno, 
progressista quanto marchese, ed anche ammi- 
nistratore del patrimonio della santa casa e per 
conseguenza interessato a vederne prospei 

i i: degno galantuomo, nel cui animo pare 
che l'ammirazione per Garibaldi abbia potuto 
più del tornaconto dell'azienda sacro-ammini— 
strativa alle di Iui cure affidata, 

Un monumento non può s 
grafe, E a chi ne danno l'incarico? A Felice 
Cavallotti. Il poeta anticesareo dev’ essere s 
sorpreso della s e a lui non si può far 
rimprovero che di troppa discrezione, Eyiden- 
temente egli ha voluto diplomatizza 
crificato perfino la letteratura all 
l'epigrafe invece dello stile tagl 
della Inpide, preso la forma di un bisticcio: 
ed ai miracoli della superstizione si poteva con- 
trapporre qualche cosa di più naturale che è mi- 
racoli dell'amore armato, AU ogni modo ce n'era 
abbastanza per turbare il vescovo, poi il prefetto, 
poi îl ministero. L' epigrafe è vietata, Ne nasce 
un diavoleto, i giornali strepitano, i deputati 
minacciano inte +0, questè il più bello, 
il Comitato garibaldino presieduto dall’ ammini 
stratore della Madonna prende una risoluzione 

ica; niente epigrafe? ebbene, niente statua! 
iosi può venire il sospetto che si vo- 

leva venire a questo risultato. S' ata a fare 
epigrafe a chi non pote che in modo 
violento, da cui si aspettava anzi una violenza 
maggiori sta non poteva a meno di far vie- 
tàre lis allora, con l'aria di fare i 

i mette a dormire 1 amore armato, 
|a : Ino congetture 

ra. Loreto se V'è 
iglia, — la bottega è salva. 1 pròti 

ani, potranno vi- 
commerciale , 

dover chiudere gli occhi alle porte. La facezia 

senza un’ epi- 

PA 

conte d’Aqui ndignato contro la supi 
di Loreto; ma non si tocchi santa Ros: 
una santa rivoluzionaria, e sopratutto sici 
Non so perchè il duca di Sin Donato non 
scritto anche lui una lettera per stabilire la su- 
periorità di San Gennaro, nella sua qualità di 
santo democratico ! 

Quando si hanno di queste idee, non bisogna 
gettare i contro quei di Loreto, che hanno 
pure il diritto di vivere, di cui non è lecito 
rovinare il commercio, far chiudere gli alber- 
chi, e distruggere gli articoli d’ 
‘orse Roma non sarebbe di se part 

Papa? Non certo per spirito religioso, che a 
Roma è stato sempre minore che altrove. È 
bene consumare in casa i milioni dell’obolo, ed 
è bene riempire le locande. 

1 papi sono sempi ati di questa opinione, 
Quando Paolo Il fissò un giubileo ogni 25 anni 
invece d'uno ogni cento, ebbe in mente di ri- 
chiamare più spesso a Roma gran conc i 
gente. Allora fama di Rom: 
al tornaconto della santa Sede; oggi la santa 
serve qualche volta al tornaconto d'un bel nu- 
mero di abitanti della Roma moderna. 

D'altronde a' tempi di Paolo IT non usava 
ancora le esposizioni nazionali nè quelle mondia 
dè quali ai nostri giorni servono a farsì eleggere 
deputati, a richiamare in una città le persone a 
decine di migliaia, ed a far pullulare i giornalisti 
come i funghi. 

Non avevo mai pensato d’avere tanti colleghi ; 

eppure i giornalisti italiani presenti alla inau- 
gurazione di Torino erano almeno 800, ed è 
supponibile che un numero triplo o quadruplo 
fossero rimasti a casa per ricevere i telegrammi 
e scrivere gli assassini della giornata. Non e’ è 
da meravigliarsi per conseguenza se i rappre- 
sentanti del primo potere dello Stato, come li 
ha chiamati l'on. Villa — soggiungendo subito 
“ quando rappresentano la pubblica opinione * 
— non hanno potuto tutti mett in evidenza 
vicino ai sovrani, nè fare sfoggio delle loro cra- 
vatte bianche al ballo del duca d'Aosta, 

Oramai l'invitare la stampa ad una festa ri> 
chiede una indefinita vastità di locali della qu: 
non si può sempre disporre, Per esempio, se 
il Capitano Camperio avesse voglia d’invitare la 
stampa ad accompagnarlo nel giro di cireumna- 
vigazione africana da lui annunciato, non gli 
basterebbe più un piroscafo della Società di Na- 
vigazione Itsliana, ma gli sarebbe necessaria ad- 
dirittura una flotta. 

Vorrei averle, 5000 lire da sp 
mesi di tempo! come volentieri far 
retto in Africa, mentre tutti i miei con 
fanno il viaggio a Torino! Le meraviglie del- 
l'Esposizione riempiono tutti i giornali del mondo, 
compreso il nostro ; per cuisono obbligato a non 
parlarne. Mi congratulo però col sindaco di Torino, 
a cui il Re avrebbe detto come al marchese di Posa: 

Conte, duca sioto; 

aggiungendo per l'on. Villa: Avvocato. voi conte 
siete. Per l'architetto Riccio, ci sarà, se Dio vuole, 

a commenda. 

A proposito, di sindaci, sono ancora in tempo di 
mandare le mie congratulazioni alconte Giulio Be- 

dici anni il più popolare dei Sin- 
aliani, per essersi liberato a tempodel gra- 

ve peso dell'’amministrazione comunale di Milano. 
Eadfildilogica devo condolermi col dottorGaetano 
Negri, obbligato a raccogliere l’onerosa eredità. 
È doloroso che un tomo del suo merito, un 

pensatore della sua forza, lPautore di un libro 
— il Bismarck — del quale noi altri ci occu- 

imo poco perchè è un libroserio, ma che la Fi 
ia, la Germania e l'Inghilterra hanno già me 

mento apprezzato; è doloroso, dico. pensare che 
quest'uomo, obbligao, pe ore alla sua 
citt iva, a farl° fl., a presiedere al 1 

si a perdere no 
ivi della “lista unica” 

per le elezioni pali. a 
Ma la politica è il tarlo roditore, la canerena 

di questo secolo, che all'Heine pareva il più ma- 
linconico di quanti ne son i 
Neppure i giovani sono più giovani t A Napoli 

si dividono in due campi, uno de%quali parteggia 
per le dottrine di sam Tommaso, l’altro pèr il 
Tibe ‘0 pensiero. Quelli compromettono il rettore, 
invitandolo all’inaugurazione di un circolo calto- 
lice tì altri si sfogano nel chiamare * sbirra- 
glia il rettore 

lezzi politico» 

2a. Ta dino dirette 
non ha vol la bandie 
andare a festeggiare il Rapi 

A questo modo il rettore, diventato il gi 
diano d’una bandiera che non ci dovrebbe es- 
sere, è obbligato a chiudere universi 
alto d'energia, e riaprirla 48 ore dopo To vo- 
Jendo far danno alla maggioranza non turbolenta, 

torto; ma a queste gare fra Tomisti è 
listi preferisco quella annuale sul Tamigi 
mpioni di Cambridge e d'Oxford, e non 

mirpare più tanto stupida neppure la frequenza 
dei duelli alla rapidre nequali. gli studenti tede- 
schi si compiacciono d'affettarsi la faccia, Per lo 
meno, quando due giovanotti hanno in mano una 
lama “filata e tagliente, s'avvezzano a guardarsi 
bene, a fronte alta, nel bianco degli occhi ; mentre 
non v'è bisogno di molto coraggio a pigliarsela 
in due mila contro un povero vecchio rettore,,, 

Ferdinando Martini, arguto ed elegante scrit- 
tore nominato recentemente segretario generale 
della istruzione pubblica, tto fra un 
garo e l'altro che alti importava poco il sapere 
e le sue 08 inno mandate, da qui a cen- 
anni, a raffinare Jo zucchero a San Pier d’Arena, 
oppure ridotte in cenere dalla cremazione ser- 
viranno ai pediluvi de’ posteri. 

La penso anch’ io come lui: ma non la pen- 

| sano così .il Parlamento inglese che ha respinto 
una proposta di legge per autorizzare la crema- 

| zione. In questa faccenda noi altri siamo suo 
in progresso — se progresso e'è — e l'Inghit- 
terra si trova, a nostro confronto, in ritardo di 
qualche anno. 

Essa ci precede invece quando si tratta del- 
| Demancipazione della donna. La corte di Cassa 
zione di Torino, come sapete, non ha voluto 
ammettere una donna ad esercitare l'avvocatura, 
L'università d° Oxford invece ha deliberato che 
la donna possa liberamente proteggere e difen- 
dere le vedove, i pupilli e gli assassini, Fortu- 
natamente la deliberazione non costituisce. ob- 
bligo, come nel cantone svizzero d'Emmenthali 
ove è stato istituito un tiro al bersaglio per le 
donne — Weiberschiessen — e * ciascun parte- 
cipante al tiro al bersaglio mascolino è obbli- 
gato, salvo il caso di impossibilità materiale, di 
recarvisi col suo contingente femminile.® Lo 
stile è del manifesto che ho trovato tradotto in 
un giornale del canton Ticino. 

Paragonando la deliberazione dell’ Università 
d'Oxford con quella della Cassazione di Torino, 
© le simpatie acquistate dalla cremazione in Italia 
con il voto del Parlamento inglese, un pessi= 
mista mi faceva osservare che il progresso in- 
glese va a benefizio de' vivi, mentre il nostro si 
contenta di occuparsi de morti che non sanno 
dirci se son contenti del sistema perfezionato, 

* 

Il bruno e capelluto Sgambati ha procurato in 
questi giorni un nuovo trionfo alla musica stru- 
mentale italiana; mentre Vienna applaudiva per 
la prima volta la Gioconda di Ponchielli e per 
la seconda volta il Mefistofele di Arrigo Boito, 

Il successo della sinfonia in re di Sgambati 
già suonata sotto la di lui direzione nel marzo 
41881 un concerto del Quirinale una sin- 

in re non poteva esser suonata altrove — 
to tanto completo da far dire la verità aî 

critici musicali francesi, E la verità ‘è che le 
composizioni sinfoniche de’ loro maestri, ese- 
guite ai concerti internazionali del Trocadero, 
stanno a quella del maestro romano allievo ed 
emulo di Lizst come il portafogli d'un figlio di 
famiglia a quello del barone di Rothschild, 

A Milano abbiamo avuto una gara fra due 
maestri: il Mapelli già noto come musicista di 
valore; lo Zuelli, nel quale c'è la stoffa e Vispi- 
razione d'un vero operista, 

I loro lavori musi in un atto sono stati 
rappresentati nella stessa sera al teatro Manzoni. 
Credo in coscienza che gli applausi Siano stati 
più rumorosi per l'Anna e Gualberto del Mapelli; 
iù sinceri e spontanei per la Fata del Nord dello 

Zuelli. Vorrei aggiungere fra parentesi che, specie 
trattandosi d'nna gara, gli impresari. dovrebbero 
asciare a casa la claque e permettere al'pubblico 

il giudicare da sè. 
Il maestro Mapelli, come ho detto, possi 

meglio del snò emulo i segreti del mestiere, 
è un contrappuntista di merito non comune. 
Zuelli deve ancora perfezionarsi, ma nell: 
musi sente il sacro fuoco dell’arte, Del 
nato egli ha provate tutte le più doloròse peri- 
pezie: ragazzo ed orfano andava strimpellando 
una chitarraceia insieme alla nonna cieca, per 
Reggio d° Emilia e per le ville vicine, Lo arre- 
starono come vagabondo! e lo tennero in car- 
cere fin quando qualche anima buona non sì 
commosse per lui e gli fornì i mezzi di vivere 
$ ndo la musica. La sua volontà seppe vin- 
ère tutt gli ostacoli. ed oggi si può sperare di 

salutar presto nello Zuelli un maestro che farà 
ondre all’ Italia. 

la musica, o caso raro! cede il 
È a. La Duse è a Milano, e non si parla d'altro, 
Era una celebrità, una diva, prima di venir: 
qui; ma Milano fa da sè, e alla Duse 'è capitato 
come alla Patti: al suo presentarsi s'è tentato 
un applauso, come saluto a chi è già celebre, 
ma fu soffocato dai zitto, Niente di male, perchè 
la grande attrice, come già la grande cantante, può 

così di aver conquistato il pubblico. Ora la 
è l'eroina del giorno, e ha surrogato i nuovi 
eri e la lista unica. La folla corre al Gar- 

cano ; poi si discute, si fanno confronti, si danno 
banchetti, e prima che l'artista ci lasci scommetto 
che ci sarà in suo onore anche qualche duello. 

Cicco e Cola. - 

sto. alla 
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ECONOMISTA IN ITALIA, 
tc Emilio di Laveleye, senatore nel 
uno de’ più dotti economisti viventi. 

bisogna però gara paura. Come nelle 
Sue prime lettere sull'Italia, così anche in queste 

les. Lettres d'; tutto non è cifre; c'è 

‘mette 
dayvero un po' troppo liriche... 
esempio, strada facendo, se la piglia con 
Che rovinano un paesaggio, con | estrar 
roccie le grandi pietre da lastrico, e 

corda, il voto tanto curioso, quanto, probabil- 
mente, poco sincero, espressogli da un suo 
amico inglese: * Ci minacciano. della concor 
renza. americana? Jo la benedico, L'industria 
infetta l’aria con le sue emanazioni, avvelena i 
corsi d'acqua co' suoi residui, copre le campa- 
gne con le sue scorie, annerisce l’aria e i mo- 
mumenti col fumo, imprigiona un terzo della 
mostra popolazione, lungi dal bel sole. nelle buje 
oflicine, nelle miniere tenebrose. Gli americani 
‘vogliono incaricarsi di questi ripugnanti lavori? 

pro lor faccia. E coltivino anche il grano 
noi! L'Inghilterra ridiverrà ciò che era sotto 

i Tudor, un gran parco verde, cosparso d’olmi 
@ di querce, una prateria sconfinata dove si pa- 
sceranno le mandre e le gregge...” 

- È in questi momenti di cattivo umore, abba- 
— stanza singolari per un economista, che il signorde 
Laveleye chiama il telefono “ una nuova peste”, 

\ lo a Como il pennacchio di qualche fu- 
maiuolo di gualchiera, esclama con molto pathos: 

“ © bella città dni monumenti di marmo bianco, 0 

Pla Centr, ce Bcmighati o Magciestr. , come mo estei 
la tua elegante cattedrale, dalle tinte do- 

ai pittori, sarà maculata dalle immonde bave 
come San Paolo di Londra! ” 

È pazienza ancora. Se economista belga de- 
plora tanto che Je, contadine lombarde vadano 
la fabbrica anzichè “ filare le fibre d’oro dei 

bachi all'ombra dei gelsi” o che le donne dei 
dintorni di Napoli lavorino nelle filature di 
cotone invece “ stendere i maccheroni sui 
tetti piatti delle case, 0 coglier le olive e le 
uve dinanzi a questo mare azzurro” egli può 
avere una scusa discretamente scientifica : gli 
evangelisti del libero scambio è da un pezzo 

icono all’ Italia. come appunto fa il signor 
di Lavele, Lasciate, 0 genti fortunate, que- 
ste tristi nde a noi, popoli del nord, dove il 
clima è sì tetro che spesse volte l’ officina non 
fa deplorare la natura.... ” Ma nessuna  sotti- 
\gliezza machiavellica può davvero giustificare 
«n ‘omei di questo nobile viaggiatore, nel sen- 

che la Camera italiana ha votato una nuova 
per il bonificamento dell’ Agro Romano! 

turi te questo suo dolore è cagionato dal 
. grande affetto ch'egli ha per l'Italia: * avevo 

sperato — egli scrive mestamente — avevo 
sperato che la malaria avrebbe preservato Roma 

diventare una di quelle grandi capitali mo- 
derne, dove si concentrano i capitali e la popo- 

ne. Pensavo che l'Italia avrebbe potuto 
avere, come li Stati Uniti; la sua capitale in 
Una città grande per le memorie, ma poco po- 

@ tale da non essere per il Governo, nei 
momenti di fermento popolare, una minaccia di 
insurrezione anarchica, come è a Parigi, dopo 
che sì è commessa la grulleria di chiamarvi le due 
Camere di Versaglia, dove la vista delle follie 
di Luigi XIV poteva imparar loro il gusto della 
economia. Gli italiani lavorano a distruggere questi 
Vantaggi che la natura aveva loro assicurato.” 

L’economista belga non si lascia deh, per sua 
© nostra fortuna, sedurre troppo di spesso da 
queste fintasticherie. In generale egli è un buono 
® fino osservatore, e le sue relazioni italiane 
pupo di grande aiuto, perchè il signor di Lave- 
ye ha una fortuna che non è di tutti: quella 

d'essere ospite del Luzzatti a Crespano Veneto, del 
Minghetti a Mezzarata, e del senatore Alfieri a San 

- Martino. Così in questo libro c'è, oltre tutto, un 
buon contributo alle biografie di questi tre onore- 
Voli. Certo, non si potrà mai fare al signor di La- 
Veleye il rimprovero ch'egli sia avaro di parti- 
colari. Egli comincia col descrivere Crespano Ve- 
pelo, il bel villaggio dove l’apostolo italiano delle 
Banche popolari ha la sna villeggiatura. 

al ha un' apparenza moito differente da quella 
delle località d'uguale importanza da noi (in. Belgio). 
Le abitazioni sono più granti; hanno quasi tutte un 

pina 
* Bruxelles. Merzbach et Falk, editeurs, 

Li 
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LL ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

non s0 che di monumentale. Tutti i muri sono imbianeati 
a calce Nulla che rassomigli'a quelle basse capanne, tal- 
volta ancora in argilla e coperte di paglia, che non sono 
rare in Belgio, in Francia e specialmente in Germania. 
L'edifizio della Posta è più grande di quelli delle nostre 
città. E anche l'albergo è gigantesco : una fila di camere 
al pianterreno e una cucina monumentale. Tutto un lato 
della piazza è ocenpato da un colonnato dorico, che serve 
da passeggio pubblico e ripara delle botteghe o special. 
mente un gran caffè, scintillante di dorature, di specchi 
e di affreschi a tinta calda, Quale contrasto co'nostri bi- 
gliardi di villaggi, dove le nude pareti non hanno altro 
omamento che gli avvisi gialli e verdi," 

Da queste ed altre meraviglie, create in gran 
parte. con un lascito di Canova che nacque in quei 
pressi, inmoall’interno della casa di Luzzati; il 
suo ospite ha cura di raccontarci quante camere ci 
sono a un piano e quante all'altro, e come è che 
cosa vi si mangia è quanto la gentile signora del- 
l'onorevole ereatore di tante Banche popolari paga 
il “castrato di prima qualità * ei polli e i meloni. 
Egli nota anche, e con nostra consolazione, che 
in Italia le pretensioni delle cuoche sono alquanto 
rintuzzate dalla concorrenza dei cuochi. Meno 
male! E tutti questi discorsi di una economia 
molto domestica non impediscono al senatore 
belga e al deputato italiano di intrattenersi di Te- 
mistio. Questo pare l'autore prediletto di Luz- 
zatti, che gli ha consacrato tutta una biblio- 
teca, ed era, a suoi bei tempi, l’amico e i 
rettore spirituale dell'imperatore Giuli: 
sofo stoico, rimase pagano; ma nessuno ma 
to tollerante, nessuno ebbe idee più alte, più sere- 
ne, più nobili. Luzzatti comunica il suo entusiasmo 
per questo antico filosofo al suo venerabile amico, 
e da questa ammirazione entrambi passano aquella 
per l'Imperatore Giuliano e per Marco Aurelio, 
trovandosi d'accordo nello spaventarsi della debole 
parte che è lasciata alla morale nella nostra educa» 
zione. Con Luzzatti il signor di Laveleye va a Pos- 
sagno, dove c'è la famosa gliptoteca di Canova. 
Il tempio, che imita il Pantheon. lo fa riflet- 
tere sul carattere “solido” del genio italiano: 
“ il carattere italiano fa pensare a quello del bue, 
che ha dato il suo nome al paese e che traccia il 
solco, procedendo diritto, a passo lento, pesante, 
ma fermo. Quale contrasto con la leggerezza e 
le mutazioni degli ellen ” in pari tempo però 
ammira, — e questo ci fa più piacere — la 
sobrietà del contadino italiano: non beve quasi 
mai dell'alcool ; i casi di ubbriachezza sono 
mamente rari; quale contrasto co' nostri paesi di 
Nord, dove l’azione deleteria dell’alcoolismo au- 
menta incessantemente!” Poi, con Luzzatti stesso, 
va in Asolo, e due cose gli paiono sopratutto note- 
voli: la vecchia torre, che oggi è mezza prigione e 
mezza teatro, e che fu un giorno deliziosa dimora 
di Caterina Cornaro, regina di Cipro; e la Banca 
Popolare. Quell’antico castello, quel teatro gentile, 
bianco e oro, “in una località che, in Belgio, 
rebbe, a mala pena, un grosso villaggio” gli fa 
esclamare eco ciò che è meraviglioso in Italia; 
andate non importa in qual borgo e vi lrove- 
rete un monumento interessante, un'opera d'arte.” 
La piccola Banca, che ha sciolto il problema an- 
che del credito agrario, gli fa, in pari tempo, 
una gioconda sorpresa, @ dalle più profonde la- 
tebre del suo cuore d’economista esce il fervido 
consiglio ai suoi compaesani di imitare il con- 
gegno semplice e utilissimo delle Banche po- 
polari della provi di Treviso, associate per 
Il cred agricolo. Sotto I° influenza di queste 
impressioni il viaggiatore vede tutto molto in 
bello, persino nell’ ta) dei pellagrosi. E se 
una suora di carità gli dice: * No, signore, non 
ci hanno mai detto che il re d'Italia sia ilmemico 
del Papa; preghiamo pe re come per il 
Santo Padre”, Luzzatti acer la sorpresa del 
belga, avezzo alle lotte religiose del suo paese, 
assicurandolo che: “nel Veneto, il clero, a 
cominciare dal Patriarea, è buon. patriota..." 
Giò non impedisce a Luzzati di provargli poco 
dopo che i suoi consigli di disarmo sono belli e 
buoni. e che gli italiani ringraziano tanto gli 
stranieri che chiamano l’Italia seconda loro 
atria”, ma che + un pericolo permanente ” sono 

le *rivendicazioni del Papa” tanto più che 
“una ristaurazione in Francia prenderebbe in 
mano gl’interessi del papato, e l’ Austria resta, 
in fondo, uno Stato devoto al clericalismo.” 

La calessina porta i due economisti a Basto 
sano e poi per lè campagne, e scendono alle po+} 
vere case dei contadini come alle ricche fatto- 
rie. Marco Aurelio e Temistio, di spesso, tengono | 
loro compagnia. Ma non va mai dimenticata V’{- 

| talia moderna, questa Italia. della quale si ignora, 

| inducagli amabili nostri vici 

all’estero, ciò che fa per la beneficenza” sì da 
avere, per esempio, 21 ospizii marittimi mentre 
il Belgio, a mala pena, ne ha uno ; questa Italia, 
della quale il visitatore enumera, poco dopo, le 
scuole d’arte applicate all'industria e nota: * tante 
scuole d'arti e mestieri, delle quali molte fondate 
dagli stessi operai ! Non c'è male, mi pare, per 
il paese dellazzaroni 1” 

Ed anche a Bologna, visitando la vecchia città 
in.compagnia di Minghetti, i fatti nuovi, inte- 
ressanti, meritevoli nota non mancano di 
certo, Per esempio, vi si fonda nna scuola delle 
scienze politiche, simile a quella di Fi 
* così l'Italia avrà qualtro di queste 
mentre la Francia non ne ha che una” 
delle fanciulle sono popolatissime e ciò che gli 
fa più meraviglia ancora, il clero non. protesta, 
come in Belgio, contro questa diffusione della 
cultura laica, non anatemizza, non rifiuta i sa- 
cramenti : * guardate — gli dice Minghetti —la 
ifferenza con la quale si sono compiuti gli in- 

cameramenti ni ecclesiastici in Francia e 
in Jualia; in ncia hanno fatto dei drammi, 
delle scene cpiche e tragicomiche ; qui.... si re- 
digeva il processo verbale di comune accordo 
e si prendeva assieme de' rinfreschi”; infine, 

tto; l'eclettico belga e il suo Virgilio, 
più eclettico ancora, visitano il nuovo Museo, 
una meraviglia della scienza, e parlano della Cassa 
di risparmio di Bologna, una meraviglia dello 
spirito di previdenza “in questo paese dei laz- 
zaroni, dove il salvadanaio degli operai e dei 
piccoli borghesi contiene un miliardo 1” 

Fu così in passato: Laveleye lo ricorda rileg= 
gendo'con Minghetti, una pagina del Gui dinì: 
“ mentre la guerra desolava la Fiandra e gli 
ugonotti in Fran far re e stroze 
zare”, gl'italiani, 
tavano col Guicciardini 

Al castello di San Martino questa luce di ci- 
viltà tutta laica, in mezzo alla quale si mostra VIta- 
lia, si fa ancora più intensa per l'occhio, piace- 
volmente sedotto, del nobile forestiero. 

immenso palazzo del marchese Alfieri come 
ne” castelli inglesi, libri dapertutto, libri in ogni 
came! lusso che spiega l'influenza eser- 
cilata an ‘aristocrazia in Inghilterra e in 
Italia” lellano, il nobile * marchese de- 
mocratico ” spiega, a lungo, il suo modo di con- 
siderare la cosa pubblica : “Io credo.con Tocque- 
ville, egli dice all'ospite suo, che tutte le società 
civilizzate sieno trascinate da una forza 
stibile verso uno stato sempre più democratico. 
Questo movimento è più rapido in Italia, per- 
chè da noi non vi è forza alcuna di resistenza. 
L' aristocrazia ana non può, come la fran- 
cese, appoggiarsi al clero; non ha il carattere 
feudale della nobiltà tedesca... La monarchia 
8 il cui regno si è costituito per vo- 
lontà nazionale, è democratica. Ed è questo 
il suo privilegio, questa la sua garanzia di forza 
edi dorata.” In pari tempo, la signorina Alfieri 
mette in pratica le teorie democratiche del babbo: 

ella ha fondata una scuola; vi dà lezione lei 
a e sorveglia i lavori donneschi;.* la giornata 

è troppo corta per le sue opere di beneficenza, 
per le sue serie letture. ?’ Visconti Venosta, che 
è genero del mari , gelta un po’ d’acqua sugli 
ardori pacifici dell’economista: “Quando voi par- 
late, gli dice, mi pare di sentire Cobden o Henry 
Richard. Ma guardate un po” 1 Europa! È tutta 
un accampamento. I vostri ragionamenti suppon- 
gono la gente pacifica e ragionevole. Il mondo sarà 
forse tale alla fine del XX secolo, Ma, frattanto, 
bisogna cercare di non lasciarsi divorare dal XIX.” 

Dolorosamente è così. E se Laveleye, l’eco- 
nomista, lasciando l’Italia può rallegrarsi di ve- 
dere a Torino e dappertutto, tanti tramways che 
sono “ gli stimolanti possenti della vita econo- 
mica ” sempre più diffusa'in tutti gli angoli 
d’Italia: Laveleye, il membro di tutti i Con- 
gressi della pace, osserva con dispiacere, che 
sla îazza d'Astisi facciano gli esercizi militari, 

Dhe, giuocarvi al cricket. Eyvia! tornando a casa 
i pekins o kaiserjliger, 

alle dolcezze del nobile giuoco, delizia delle in- 
genue miss. Allora lascieri anche noi, con en- 
{usiasmo, quello dell'a; (i Uco SOGLIANI, 



L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

LAGO DI COMO } 

Abazia di Piona. — Qrrido di Bellano. — Pietra Pendula, 

Chi si spinge a vedere le rovine dell’ abazia | 
di Piona? Ben rari vi- 
sitatori, specialmente in 

che 
I Tommaso Grossi, — Bellano che giace 
a° piedi del monte Grigna e va famosa per il suo 
Orrido. Il torrente Piove trabalza a picco 

l’ altezza di sessantaquattro metri formando 

sorda un altro poeta del romanticismo lom- | una magnifica cascata e mettendo in moto vari 
| opifici. Quella mobile colonna si frange in spu- 
| ma candidissima fra rotti massi di nereggianti 
| scogliere, Qual è il paesista che vedendola non 
| è spinto a ritrarla nel suo album? — Così ha 

fatto il nostro Quintilio 
Michetti. il cui disegno 

stagione iabi- 
. vanno sulla riva orien- 

tale del lago di Como a 
cercare quel paesetto di 
nome greco, quelle rui- 
ne int nti d'un chio- 
stro che un giorno echeg- 
giò alle salmodie reli- 
giose, Vuolsi che la chi 
sa di Piona sia stata fab- 
bricata nel VI secol 
certo tutto spira medi 
evo da quell’asilo di 

pacifiche ispir: 
no, intitolò « 

Sasso di Piona una pa- 

partiene alla letteratura 
romantica, È probabile 

ti d° oggi 
rsi del Cai 

preferiscano i pesci che 
lano il laghetto di 

Piona per farne una scor- 
a, dopo avere am- 
la purezza delle 

arcate che restano del- 
antico abbandonato mo- 
nastero e le piante che 
in quel luogo romito cre- 
scono come Dio vuole. 

la pa CE 2 

Non molto lungi, sul- 
stessa. riva, è Bell 

La Prerra Penpura PRESSO Torno. 

in Africa, atla base del monte Redgiaf, e’ è qual- 
che cosa di simile: ivi sorge una gigantesca ta- 
vola di sienite, molto rassomigliante alla * pietra 
pendula” e alla cui ombra riparavano mandre 
e pastori, Sir Samuele White Baker la descrisse 

La tate pura: tà e 

nella sua spedizione del 1869-73 nell'Africa cen- 
trale. A. Torno la chiamano Pietra pendula per la 
sua posizione. L° edera l'abbraccia da tutte le 
parti, e intralcia co’ suoi rami il passo di chi, 
curvo; internandosi sotto il sasso, ama accovac- 

riproduciamo insieme a 
quello d'una rarità al- 
quanto misteriosa dello 
stesso lago: “la pietra 
pendula.” 

Chi sale da "Torno a 
Monpiatto, trova su quel- 
l'altura un gigantesco 
masso grigio , isolato, e 
un po’ inclinato sopra 
un piedestallo di assai 
minore circonferenza, 
Sembra un enorme fun- 
go pietrificato, Può es- 

sere stato portato colà a 
spalle d’uomini ? 0 la 

non lo depose 
essa stessa in quel pun- 
to, dove da secoli in- 
numerevoli si trova in 
mezzo a una amenità 

ple di verzura 
zonti? Dicono 

che è probabile sia stato 
lavorato in quella for- 
ma da antichi abitatori 

‘sene come di 
e che sia addi- 

rittura un altare celtico, 
tanto più che, non mol- 
to lungi, si mostrano 
scavgti nel sasso degli 
avelli vetusti. 

Ma notisi } che anche 

(Disegni del signor Q. Michetti). 

| ciarsi all'ombra di quell’ immobile tetto protet- 
| tore, Qualche passo discosto, sorge una chiesa, 
famosa pel monastero di monache che per le 
loro dissolutezze furono licenziate da San Carlo. 
Ora ivi e è una stazione del Club alpino. 
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Pianta delle opere di presa in Ticino, 
A. Porto della Torre. — B. Torrita Strona, — C. Argino di difesa sulla sponda destra. — D. Difesa della sponda simistia. 

— È. Diga sommergibile, langlezza m, 2 
ghexza m. 500 — 4 Conca del callon 
— M Sfloratore per restituzione al Ticino i 
‘Ticino. — 0. Canale di navienzione. 
ricatore della Roggia Visconti. — S. Kii 
per la navigazione del Canale Villoresi. — 

If, CANALE VILLORESI 

La festa d'inaugurazione. 

r. Cantioro. 

Molti sanno oramai che l'ingegnere Eugenio 
Villoresi, addetto all’ ufficio tecnico dei nostri 
istituti Ospitalieri, consacrò un' modesto  patri- 
monio e venticinque anni di vita per il trionfo 
dli un’ idea che Ja morte gli impedì di ‘vedere 
realizzata, Ma non a tutti è noto quale scopo 
volesse raggiungere il Villoresi proponendo di 
scavare un canale di derivazione che toglie: 
al Ticino una parte delle sue acque, e quale 
sultato abbia ottenuto Ja Si À 
dotte d’acqua scavando di fatti questo canale cui 
ha voluto per gratitudine dare il nome dell'in- 
gegnere milanese, 

Quando Vopera s 
mila pertiche di terreno, comprese in tri 
comuni della zona meno fertile del te 
Lombardo, fra Milano e il Ticino, saranno ir 
gate da 54 chilometri di canali secondari di 
vati dal principale, da 138 chilometri di 
terziari, è da 350 chilometri di canali di 
tori; mentro il le principale st i dalla 
riva sinistra del Ticino nel territorio di Somma 
Lombarda, va ora provvisoriamente a terminare 
presso Garbagnate, in attesa d realizzazione 
di un più vasto progetto col quale si potrebbe 
creare nel cuore della valle del Po un gran centro 
ì ‘ale, che di; ‘ebbe d'una fo! 
cavalli e d'una facilis one per acqua 
d’oltre 100 chilometri fra il Gottardo e Milano, 

Uscito dal Lago Maggiore a S Salende, il 
dopo pochi chilometri ad angolo 

la sponda lombarda, cireondando la 
brughiera di Gola di modo che d riva 
iemontese (destra) i due comuni di Varallo 
Pombia e di Pombia si spingono come i due s 
lienti d’un gran bastione addentro la riva sinistra. 

Nel tratto curvilineo che lambe il cuneo for- 
mato dal saliente di Varallo Pombia, a poca di- 
stanza dal punto dove sulla riva destra si tro 
il così detto porto della Torre e si getta nel fiu- 
me il torrente Strona, la Soci Italiana per 
condotte d’acq a ato la conces 
sione falta agli ingegneri Villoresi e Merà 
dal Consiglio provinciale di Milano nel ASSI, hi 
gettato una gran diga attraverso l’alveo del fiume, 
della lunghezza di 280 metri fra le due sponde 
e dell'altezza di 4 metri. In proseguimento di 
detta diga, sino a raggiungere la sponda sini: 
del Ticino, ha inalzato un edif della larghez: 
di 67 m. 50, ripartito in 30 luci della larghezza 
di 4 m. 50, alle quali sono applicate delle para- 
toje mobili. 

Annessa all’edificio principale di presa d’acqua 
ed appoggiata alla sponda sinistra, una conca di 
8 metri sette a trasportare le barche dal fiume 
nel canale, che le restituisce poi al fiume me- 
diante un’ altra conca, susseguita da un canale 
di navigazione della lunghezza d'un chilometro. 
Un altro edificio, detto regolatore di afflusso, co- 
stituisce il vero ingresso del Canale Villoresi ed 
è formato da 6 luci di 2.30 ciaseuna, fornite di 
paratoie in ferro. 

a intieramente compiuta, 175 
niadue 

retto verso 

piificio di presa, lunghezza m. 66. — 
e derivatore per Î90 1a 0 d'aoqua — L Argine di difesa contro il 

)n.e. al minuto secondo — N. Co 
Presa, della Roggix Visconti Modrons — . Roggia V 

ficto regolatore d'afussò del Canale Villoresi. — 7: 

Callone per la navignzion 
‘a per la comunicazione fra îl Canale ed il 

sconti Modrone, =. Sea 
Zanato Villoresi, — Y. Conca 

A monte della diga, tanto a destra. dove la 
riva è bassa e sassosa, quanto a sinistra dove è 
scoscesa eil era sottoposta a corrosioni continue, 
è stato costrnito un argine insommergibile in 
muratura, e fatti gli opportuni rivestimenti, 

È 

Sulle traccie del progetto primitivo del Villo- 
Î, numerose squadre d' ingegneri dirette dal 

cav. Angelo Filonardi ingegnere capo della So- 
cietà, e dall'ingegner Cipolletti, direttore de'la- 
vori del canale, compirono in meno d'un anno 
gli studi necessari al tracciato del canale prin- 
cipale , trovando in’ questo loro lavoro alcune 
vestigia di antichi canali con i quali, fino dai 
tempi di Beno de’ Gozzadini podestà di Milano, 
s'era tentato di. derivare |’ acqua del Ticino per 
LU ne della pianura lombarx 
della nostra città. 

ll 1.° gennaio 1882 si cominciarono le opere 
di presa in Ticino} ma nel primo periodo i la- 
vori dovettero limitarsi a gettare le fondamenta 
di una parte della gran diga, ultimate nel giugno 
dello stesso anno. Nel dicembre 1882 com 
il secondo periodo de’ lavori, è nell'aprile 1883 
furono date in appalto le costrazioni degli altri 
edificii, compiute con lodevole zelo, sicchè l’inau- 
gurazione del canale, fissata per la primavera di 
quest'anno, potè aver luogo a lavori compiuti 

mente da fare 
li un edificio 

il 28 aprile scorso; rimanendo sol: 
i lavori necessari alla costruzione 
speciale per derivare una quantità d qua per un 
canale privato di proprietà de’ duchi Visconti di 
Modrone. Fra l’amministrazione di casa Visconti 
ela Società per condotte d’acqua fu stipulata per 
tale derivazione una convenzione fino dai primi 
del 1883: ma fino a che il governo non abbia 
deciso in quale misura ammetta i titoli vantati 
dalla cas sconti, non sarà sibile di co- 
struire l’edilizio in questione, 

n tratto di circa 41% chi- 
dopo Tornavento 
Nosate, e sì di- 

nate, fino al co- 
a provvisoria 
nciale vare: i 

i 

Il canale percorre pe 
lometri la valle del Ticino, 
si addentra nell’altipiano vet 
rige per Arconate, Parabiago e 
mune di Garbagnate. dove si fe 

un muraglione di sostegno a Tornavento; la trincea 
di Nosate dove il Canale volta nell’altipiano ; il 
ponte per solto passaggio alla ferrovia presso Pa- 
rabiago ; le tombe a sifone per il soprapassaggio 
del torrente Bozzente; ed il ponte a canale 
sull’Olona. hd 

Tutte queste opere sono state eseguite. con 
grande precisione e previdenza ammirabili, e i 
due edilizi principali della presa d’acqua, costruiti 
in granito e mattoni, hanno inoltre quella sem- 
plicità e purezza di linee architettoniche per le 
Quali dara la fama delle opere pubbliche della 
buona epoca romana. 

Chi. sceso alla stazione di Somma Lombardo. 

| binie e fiancheggiato da alcune case dall'aspetto 

i P 
il 

ilopo aver percorso un viale ombreggiato da ro- 

lindo ed allegro, attraversa quindi il naese, sì trova 
presto in una strada per qualche tratio scoscesa 
che s'interna alternativamente fra appezzamenti, 
di brughiera e bosco. Dopo circa. mezz'ora di 
cammino il bosco si fa più folto e spesseggiano 
i pini, ai rami de’quali la pavonia menor Monde 
numerosi i suoi nidi che sembran fiocchi di seta, 
La strada scende sempre; la campagna prende 
un aspetto ben diverso da quello monotono della 
pianura. IL suolo diventa più sassoso e sabbioso : 
all'ombra degli alberi crescono rigogliose le felci, 
è la ginestra, cui diresse i suoî mesti versi il 
Léopardi, punteggia di giallo vivace il tono scuro 
del bosco. Ad un tratto la strada cambiatasi quasi 
in sentiero non più praticabile alle carrozze, 
sbocca sopra un argine e presenta allo sguardo 
uno spazioso orizzonte. In fondo giganteggino 
le montagne azzurre dalle cime nevose: a < 
stra del Ticino la riva appare come squarciata 
da un cataclisma e si scoscende in frane fino allo 
specchio limpido d’un tratto curvilineo di fiume 
che si scorge a traverso le spaziose arcate del 
regolatore .d'aMusso, 

Dirimpetto, sulla sponda destra molto più bassa 
della sinistra, che l'andamento del fiume fa a 
prima vista credere un'isola, sorge un gruppo 
di fabbricati : proprio vicino al fiume si reggono 
non si sa come i ruderi d’una casa, due terzi 
della quale furono portati via. dall'innondazione 
del 1868. A sinistra il bosco è più folto: l'ar- 
gine che serve di strada alzaja si perde fra il 
verde degli alberi, e verdeggia cupamente anche 
la riva destra seguendo i caprieciosi meandri del 
Anne 

A ivando sull’argine si scorge solamente il 
d'aftisso e la conca che rende le 
fiume: la presa d’acqua resta nascosta 

dietro una sporgenza della inistra; spor 
genza che la mattina del 28 aprile era occupata 
da un gran numero di curiosi scesi dai paesi 
vicini a godere la cerimonia dell’inaugurazione 
e della immissione delle acque nel nuovo canale. 

La cerimonia fu davvero solenne, Da Milano 
# 0 recati sul luogo in un treno speciale 

Ùù di 200 invitati dalla Società italinia; oltre 
principe Bandini Giustiniani, presidente della 

società, ed i pi noggi uMiciali, sono da rico 
re Cesare Canti, la signora Rosa Balla. ve- 

dova Villoresi, il duca Visconti di Modrone, l'abate 
Stoppani. 

Monsignor Airoldi, rappresentante dell’arcive- 
scovo di lano, vestiti gli abiti pontificali sul 
ponte che forma la parte superiore del regola- 
tore d'aMusso, lesse un discorso ispigato da sen- 
timenti elevatissimi © liberali, è berledisse i la- 
vori. Fu un momento l ponte era gre- 
mito d’invitati, le due rive di curiosi e di la- 
voranti, Tutti stavano a testa scoperta. Il sole 
dardeggiava raggi cocenti che venivano riparati 
dagli_ ombr portati per timore di pioggia. 

] fondo azzurro del cielo campeggiavano il 
crocifisso, i candelieri mitria argentea. di 
Monsignor Airoldi, véechietto asciutto, lindo, 

la fisonomi mpatica è rispettabile. 
Dopo la cerimonia sacra. gli invitati, seguendo 

il principe Giustiniani Bandini e l'ingegnere Fi- 
lonardi, andarono a veder passare quattro barche 

he di legnami e graniti di Baveno. dal ba- 
cino compreso, fra la presa d'acqua, il grande 
scaricatore ed il regolatore d’aMusso, al canale 
che le restituisce al fiume: Per mezzo di con- 
gegni perfezionati di un bile sempli- 

s 

È 

cità, non s' impiegano più di 3 minuti per un 
barcone lungo 8 o 9 metri, ottenendo in un 
batter d'occhio il necessario sbassamento di li- 

UA vello del pelo d’ac 
Ritornando sui pi ià fatti, ta comitiva rag- 

giunse nuovamente ine della sponda sinistra, 
andò fino alla presa d’acqua, affollandosi sotto 
quella di portico che forma la parte di 
tale edificio posta al disopra dell’acqua. 

A monte della diga parecchie imbarcazioni, 
dal leggero schifo al vasto porto formato da 
due barconi uniti con una piattaforma, aspetta= 
vano gli invitati e li trasportarono a pochi per 
volta sulla riva destra, al gruppo di case di so- 
pra accennato, dove nel gran cantiere de'lavori 
erano preparate le mense. 

L'ingegnere Dal Buono, un gioviale toscano 
con gli occhiali d’oro, aveva cambiato in adorna 
sala tutto lo spazio coperto da una gran tettoia. 
nascondendo rozzezza de muri e | arma 
tura del tetto con parati artisticamente disposti. 



il Dal 

un figlio di Eu- 
li onori di casa, Le 

li ammirazione per la Società per condotte d'acqua, 
per gli ingegneri, e finalmente un non celato 

«lamento contro î ministri che essendo a pochi 
chilometri, non credéttero necessario venire da 

"Torino al Ticino per inaugurare un’ opera pub- 
- blica di tanta importanza. 

| L'avvocato Campi pensando che le chiacchiere 
non fan farina iniziò, a botta calda, una sotto- 
— serizione per un ricordo monumentale al Villo- 

resi è lì per li furono raccolte 1500 e più lire. 

Frattanto în un locale vicino banchettavano e 
stavalio allegri gli assistenti ni lavori ed i capi 
d'arte, ai quali il Filonardi, il Cipolletti, il Dal 
Ù dò andarono a fare una visita ed un brindisi. 

peù E la memoria di Beno de’ Gozzadini, dimen- 
| ticata nel banchetto degli invitati . ‘ebbe tributo 
di versi vernacoli alla mensa degli operai, dove 

il copo operaio Giovanni Battista Turina ram- 
.. mentò che 
— — ‘Beno de' Gozzidini — e quest l'è storin — 
-_ Vorend juttà al benesser de Milan 

. 

I campagn di chi a nun vesin 
| Eren steril, fodivit d'irrigazion 
Lù l'a votsùu che l’acqua del Tesin 
La ghe portass la vitta! . . .. ù 
E concluse con un evviva alla Società ed agli 

fa prrguen due dopo emque secoli hanno realizzato 
IPidea del podestà bolognese ch' ebbe così trista 
fine a Milano; evviva che l'Iuustnazione Tra- 

LUANA ripete veramente di cuore. 

ri 

Udo Pesci. 

DR Necrologio. 

__— È morto a Brighton }l compositore di musica 
‘> Michele Costa, Egli nacque in Napoli nel febbraio del 1810, 

Nel 1828 la sua prima opera, Malvina, venne rappre- 
Î sentata, mu con infelice esito, al San Carlo di Napoli, 

eil Costa allora nbbandonò il paese natio e si recò in 
“Inghilterra, ove assistette nd un gran /estical, datosi 
a Nel 1831 venne nominato direttore 

* d'orchestra del Teatro della Regina di Londra al posto 
di 'Boschen, e su quelle scene dal 1831 al 1833. fece 

ppreser le sue opere: Kenilworfh, Un'ora a Na- 
ir Huon Finalmente nel 1844 vi fece mppre- 

n seritare il Don Carlos, che viene considerato il migliore 
«dei suoi lavori. La Regina Vittoria lo creò boronetto. 
è‘ Nell'età patriarcale di ottant'anni, è morto a Bu- 

‘carest il nestore degli incisori, Paolo Mercurj, Nacque 
nél 1804, e a Roma incise i suoi primi capolavori, dif- 
fondendo è facendo conoscere, per mezzo del sno magico 
bulino, i capolavori della pittura antica e moderna, Il 

$ or voro che gli diede fama curopea fa la riproduzione 
famoso quadro intitolato: Il ritorno dei mietitori, 

dipinto dal suo amico Leopoldo Robert, e attualmente 
«conservato al Louvre, Il successo di quella incisione 
decise Mercorj ad'ubbandonare del tutto la pittura, col- 
tivata fino allora, per darsi interamente al bulino : e ne fu 

- ben presto lato maestro. Nel 1833 andò a Parigi 
@ vi stette fino al 1847, lavorando, esponendo rami, e 
ti premi, medaglie e diplomi. Accademico di San 
Luca e della Accademia Reale di Bruxelles, tornò a 
Roma, dove fu professore d'incisione alla calcografia, e 
(creò allievi del valore del defunto Juvara. Lascia una 

lavorî, alcuni dei quali notissimi, tutti bel- 
popo] le più belle tele del Delaroche, 
la notissima rappresentante il supplizio di 

Jane Grey, e ha inciso madonne, ritratti, copie di smal- 
— ti, ecc,, ecc. Attualmente egli si trovava a Bucarest, dove 

m.a Genova, il professore Giuseppe Gazzino, 
| uno dei migliori cultori della classiva letteratura. Era nato 

© il BOluglio 1807. Prima di coprire la cattedra di lettere 
| Îtaliane nel Collegio Nazionale fu ragioniere presso una 

> Cas di commertio. Scrisse ottime prose e poesie, nonchè le 
ime traduzioni del Faustodi Goethe e del Pellegri- 

io del giovine Aroldo di Byron. 

i energia del posto loro assegnato, specia 

L'Esposizione Nazionale del 1884 a Torino 
UL 

SU E GIÙ PER 

Lo scompiglio de? primi giorni è cessato. 
è aperto anche il padiglione de’ricordi del r 
sorgimento nazionale ; fra poco, la galleria del- 
l'elettricità — altra calamita attraente che a Milano 
non c’era, — sarà allestita. Il pubblico aMuis 
più ordinato, e più osservatore. A decine di mi 
gliaia accorrono tulti i giorni ì visitatori, e in 
questo ampio spazio di giardini e di gallerie, di 
restauranti, di birrerie eleganti, la folla q 
scomparisce. 

Vi consiglio di venire al mattino, verso le 
nove ore, per esaminare a vostro agio i prodotti. 
A quest’oranon c'è pericolo che qualche curioso 
indiscreto visi pianti dinanzi. 0 che qualche ra- 
gazzino vi passeggi sui piedi. L'ora è fresca. Dalle 
colline, illuminate d'una luce quieta, attraversi 
gli alberi d'un verde ido, passa un'aura * dol 
senza mutamento.” Si respira bene e i fiori È 
lano nelle ajuole,  V*inoltrate nelle gallerie q 

: deserte, dove gli espositori rispondono più pronti 
alle vostre domande, e si lagnano con minor 

ialmente 
se scorgono da lontano le livree rosse che indi 
cano una visita mattutina del Re. Tutto è desto ‘dal 
sonno‘della notte; tutto èspolverato, Incido, bello. 

Nella prima leria, le vetrei 
iche occupano un largo spazio, sembrano 

‘8 vittoriose le sale. Mentre a Milano le 
ceramiche se ne stavano raccolte in piramidi, 
— a Torino sono aggruppate in varie fogg 
in guise capricciose, e mandano riflessi pro 
splendono d’arditi colori: si sentono, in una p 
rola, le regine della gran festa. IL celel 
viati sta ancora di contro alla Compagi 
rano: qua e là i musaici dai fondi dorati che 
ricordano le volte misteriose di San Marco; e 
calici leggieri che rammenta 
delle veneziane, Nella sper: 
raviglioso che il Sal 
di veder 

Un l Richard di M 
percio di putti bianchi e di } DY 
1 Viero, veneto, che non abbiamo trovato a 
Milano nel 4881 
primo ordine. Egli 
delle industrie arti 
specchio di ceram 
della stes 
cocò grazioso. Le figure che colorano i fondi 
candidi sono riprodotte da quadri del Tiepolo. 
In un palazzo Valmarana si vedono quelle 
figure femminili, quegli svolazzi, quelle traspa- 
renti tinte spal gite. Il mosaico così bene ti 
dalla Società musiva, che espone un bel ritratto, 
è applicato dal Tommasi e Gelsomini alle cor- 
nici per specchi. 

Il cinquecento è amoreggiato; e si cerca di ra- 
pirne le grazie. Un vaso dello stile del secolo XVI 
eun busto di Emanuele Filiberto arrestano l’atten- 
zione nel riparto del Minghetti di Bologna, Ir 
flessi della corazza del vincitore savojardo, si- 
m quelli della madreperla, e i ghirigori d’oro 
che imitano con esattezza il metallo, vi strap- 
pano la lode. Vedete anche fini piatti di stile 
raffaellesco l'uno diverso dall'altro. Il dep 
tato Antonibon alterna Ja politica all'arte c 
mica : è i fratelbi. Musso di Savona, datò un addio 
alla vita militare, attendono alla stessa industria 
e sono valenti, coltivando la ceramica monumen- 
tale e decorativa per mobiglio: essi espongono due 
intiere portiere a pezzi alti, scolpiti, dipinti, colon- 
ne. colonnine, e tavoli 
stile di Luigi XV, e via via. Una reale accademia. 
VAlbertina di Torino, ha mandato dei piatti che 
sono veri quadri. E il Ginori, infine, nel suo 
tempio, ha elevato una fontana composta di tre 
figure le quali sostengono tre ampie conchiglie 
che servono da vasca, e su, in alto, snella e ge- 
niale, una figura di giovane è destinata a scin- 
tillare sotto i zampilli dell’acqua cadente, 

rivela di botto artefice di 
dotato dell'eleganza propria 
he di Venezia, Ecco un suo 

‘a sorretto da una mensola 

Le ceramiche napoletane ci chiamano @ 
loro immagini chiassose, colle loro tinte 
e vive. Sono queste le ultime venute, le par 
venues delle Mostre; e dal pubblico ricevono i 

\_* Vaso-Partenope 

e, gli specchi, | 

tonde, una tavolina nello | 

| prodotta. I lombardi 
| str 

LE GALLERIE. 

primi onori, — dal pubblico che le compera, 
Qui nessuna riproduzione dall’antico ; tutte fan— 
tasie moderne, con quell’esuberanza, quelDestro, 
quell'amabile sguajataggine caratteristica del pre- 
potente ingegno meridionale. Si capisce che que- 

figure, ques paesaggi sono dipinti con fa- 
: che il piatto, il vaso a rilievo sono usciti 

presto dalla mani abili dell’: C'è un gaio 
pandemonio «di-roba, che seduce: fiorerie, lu- 
miere, mensole e portabiglietti, scatole per con- 
fetti e per guanti, piatti in rilievo e dipinti, — 
@ vasi per piante, statuette e colonnette per giar- 
dino, servizi da fumo e servizi da tavola, e mo- 
biglie in bassorilievo : di tutto, insomma. A si- 
nistra, ved la mostra dello Schioppa e del 
Cacciapuoti : a destra quella del Mollica, il quale 
espone gingilli e prodotti colossali, d: La 

nere del fumatore a due grandi sfingi. Un 
fantastico e morbido come 

raso, ricorda i vaghi gni del Dalbono. Ma il 
genere antico ci chiama di nuovo, Cesare Miliani 
da Fabriano, da un angolo ci attira. colla sua 

i i ama le riproduzioni 
ltineata una famiglia di 

ito a riflessi metal- 
Mastro Giorgio per 

E nei piatti, leggete motti 
come “Chi guida bene la barca in 

porto arriva” ed altre sentenze che non sono del 
genere burlesco e malizioso delle stoviglie re- 
gionali esposte da Giuseppe Corona. 

pgiorno, la vita delle gallerie di- 
ce. È il momento ‘delle si; 
le, a grappett 

zione di occhi 

Dopo il m 
viene più v 
che vengono 
la loro espos 
pelli d' ebano o d’oro. 
tra sera al teatro di 
opulenti e collane di gross 
signorina dal corpo a dagli oechi neri, in- 

ti, fulminanti, che al ballo della Filarmoniea 
un abitò candido come la neve, e guar- 
lungo la Regina la quale sed bella e 

silenziosa. Le dame del passato ,ivcastelli più 
0 meno conservati “ella Valle d'Aosta, che si 
incontravano al popoloso ballo de 
deo, ancora non sì veggono: ar 
a contempla 

balenanti è di 
dea che l' al- Ecco |: 

ionale di Ve- 
parto delle sete, 

arda sfoggia le sue 
i di desiderio! qua 

resistibili della vanità! La poesi 
aflase la figlia di Eva 
iproduce mirabili stoffe italiane 

del. secolo decimosesto ; stoffe dal fondo giallo, 
dai disegni cre che hanno coperto ‘le anche 
di duchesse e di regine. Penso all'effi rà 
fatto addosso a ri ia, moglie di 
Emanuele Filiberto, ques Zurro-0paca a 
ornati bruni e orlati di giallo, che veggo qui ri- 

reggiano colle loro _mo- 
perbe, Il Guidini espone una stoffa di giallo 

pallido a ornati cremisi, tessuta per la stanza da 
feto della regina Margherita. 

duzioni 
ti drappi re 

Solei di Torino 

Come a Milano, così a Torino, i costrattori, 
El’intagliatori di mobili, i tappezzieri improvvi- 
sarono de? veri saloni, delle camere matrimoniali, 
davanti a cui si fermano impe i gi 
notti sposatori. Vi sono salolti ziosi, e per- 
sino piccoli oratorii che vorrei vedere illuminati 

luce vespertina passante a traverso le in- 
triate a gran fuoco, dai caldi colori, del labo— 

ratorio Sereno di Torino. La curiosa raccolta di 
libretti d’opera che si trova nel riparto musicale 
dove campeggia il Ricordi, e le edizioni più leg 

| giadre, e le pubblicazioni più magistrali stareb- 
mo in questa biblioteca intagliata sullo 

dl cimento da Mastro Donato di Napoli. 
Chi non vorrebbe scrivere le cose più amabili alla 
persona più amabile intingendo la penna nel 

famaio dorato esposto dal Pellas di Firenze, 
appoggiandosi, magari, a un tavolino d’ebano in- 
Lursiato dall’ebanista Pogliani di Milano® Al ca- 
mino, stupendamente intagliato dal veneziano 
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L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

Besarel, potrebbe scalda 
verno, una, imperatrice, 
me ragazzine di alabastro, nè le 
azzo, di terracotta, che. sorridono a chi 
i terrecotte ne incontrate a josa: bambini che 

tendono la mano, bambini che Iottano, bambini 
che assistono ai giuochi de’ cani. Quanti bambini! 
Un asilo infantilet — Uno snello paggetto del 
Michieli contrasta amabilmente sotto la 
tenda, col, poderoso leone coricato, fuso di 
stesso artista, E che leggiadre lampade di bronzo! 
Alcune sono imitate da quella del li 
San Marco e.altre furono ideate di fan 
Michieli medesimo, Pendono traforate 
leggiere, Il bronzo, sotto le mani dell 
ha perduto il suo peso e la sua severit 
vetro, 

* 

Un'armonia grave si diffonde per le gallerie; 
e la gente corre presso due organi smisurati, 
cari a una santa del: cielo, (è chi prov 

intarsiato il noto motivo dei V. 
he nel bel salone dei concerti il Fa 

diresse insieme alla sinfonia del Guglielmo 
e alla-terribile cavalcata delle valkirie del Wa- 

inare 
a bimba, e una 
he il milanese 

i concorso. Ella 
‘ande, nudo, una ne- 

reide che veleggia beata sul dorso d'un tri- 
tone negli splendori del mattino, fra le spume Ì 
del mare urreggianti un'imitazione que 
d’arazzi antichi, dipinti a cera da Rodolfo Morgari 
di Torino. Le imitazioni, direte, sono troppo fi 

i ma, non ano gli ardimenti origi- 
suggeriti dalle arti belle che ormai sog- 
no le industrie, come a°bei-tempi. e le 
nano seco, le trasformano, le illeggiadri- 

scono. È vinta la materia dal lavoro, direbbe 
Dante. — Chi direbbe di cartone, o d'altra simile 
materia che s i pezzi di corazza e di armi 

iche che sembrano corrose dalla ruggine, ossi- 
ni secoli. nell’umido di qualche buca? Re date 

Umberto si fermò a g 
Î focosi cavalieri del de- 

avo Yung. La politarsia 
imita i colori; sono pezzetti di legno e pezzetti 
di metallo congegnati con arte, è ne riescono dei 
quadri, quando non ne escono dei mobili. 

così si fermò dinanzi a 
rio in politars 

sta a guardia della mos di Giuseppe P: 
î al Cairo. — Chi corre a dis- 

tante birrerie che popolano 
il giardino, dove gli orticultori sfoggiano già 
la loro flora — e chi ‘ere col gesso un 
appuntamento, un segno cabalistico sulle nere | 
“tabelle d'informazioni”, fi ai pilastri delle | 
gallerie a comodo di tutti quanti. Vi si leggono | 
inviti misteriosi, magiche abbreviature, sigle 
strane da nichil si di letteratura tene- 
brosi: Ho letto: * Sag. Doran. 27 Gogol.” Che di 
mine vorrà dire? E poi: erma VII data Cu- 
pola.? — E ancora: «Rinaldi 7 pranzo.” E poi 
“Stasera, 10, sen netta!” — Almeno questo 
si capisce! 

Nella grandiosa g del lavoro, | andiri- 
vieni della gente è più frequente, più vivo. Tutte 
queste macchine in moto, che girano rapide, i 
fondono pure moto alle gambe. Ma bisogna s 
fermarsi davanti agli. infiniti piccoli opifici im- 
provvisati. File di ragazze uniscono petalo a pe- 
falo e improvvisano mazzetti graziosi di fiori. 
Gli orefici battono laminette d’oro; cigccolattai ac- 
cumulano in colline d'argento i loro prodot 
Non trovo le brianzuole che, colle loro raggiere 
d’argento e loro faccioni, da luna piena met- 
levano allegria nell'Es ne.di Milano: trovo, 
invece, Je lavoratrici di paglia della Toscana. — 
Qui si fibbricano bastoni, si coniano medaglie, 
si appronkino occhiali; e qui si fabbricano lime. 
ma non quelle di cui abbiamo estremo bisogno. 
o autori colleghi ! 

Si parla tanto d'un piccolo inoto 
applicato alle ordinarie macchi 
Enrico Bernardi, professore all’ Università di 
Padova. Si mette in moto col solo girare di 

una vite, e può andar veloce o lenta o arre- 
starsi d'un tratto;-nè- c'è bisogno di pedale o 
di manovella. Si risolve con essa uno de’ più 
ardui problemi della meccanica moderna? Dà 
cioè, un motore di pochi chilogrammi di forza, 
che non sia già un gingillo da gabinetto, ma 
un vero motore industriale? — Dicono di sì. 
To non sono competente, Giudicheranno gli scien- 
ziati, 

Dalle hine in azione escono giornali belli 
e stampati. Sono giornali delle ditte Roux-Fa- 
vale e Treves. Il periodico foglia e l'Esposi- 

DI zione si stampa sotto gli Jel pubblico. Il 
f gio litografa; il Gilardini incide; il Testa 

di Voltri sosti è con un apparecchio la mano 
dell’uomo nella produzione dei cartoni. Il Tarizzo 
e.Ansaldi di Torino, i Magnoni e figli di Monza 
presentano Je loro macchine. 

Un'altra novità: la fabbricazione dei vetri alla 

stanno affaccendati a form ampolline, candi 
labri, lampadari... Una fornace arde in mezzo, 
tutta vermiglia di foco ; e una pasta incandescente, 
posta in cima a una canna, 
con disinvoltura, con grazia; s canna, 
e la pasta si allarga, sì tondisce.... è in brevi 
ne esce una di quelle fiale iridate che vi si 
sul momento, a ricordo dell’Esposizione. I 
diani, un uomo buono, asciutto, dar modi fianchi, 
vi racconta come ha trovato certe meraviglie 
delli sua. Le ha trovate a caso, dice, Si gettay 
nell'ignoto, e nell’ ignoto scopri nuovi segreti 
del bello. 

n 
si fa calda; è dobbiamo usciro, ma non 

senza ammirar prima il riparto maestoso del 
Ministero della Guerra, che fu il solo che alla 

ilia dell'esposizione fosse in ordine perfetto : 
n essere, — chè quando mai Mi- 

armata di tulto punto? Pel giardino 
s'incontrano chioschi di tutti i gusti, di tutte 
le forme. L' 
diocchio quello della casa Trey 
un tempietto, dove sono raccolti i così detti sa- 
cerdoti del pensiero, cioè le loro opere; è, al 
sommo del tempio, una figura di donna dalla 
tinta bronzina, rappresenta il nostro giornale : 
ILLUSTRAZIONE ANA» 

Non ho parlato dei libri, nè de' fotografi. fra 
i quali il Ganzini di Milano si segnala per grandi 
ritratti (un, ritratto dell’ abote Stoppani e della 
cantante Pantaleoni sono riuscitissimi) ho 
parlato de profumi, nè de’ gioielli, nè di tante 
altre belle ci nè ho descritte tutte le varie co- 
struzioni di questa interessantissima Esposizione, 
le quali costarono due milioni e ottocento mi 
lire e sorgono in uno spazio di centoqu 
mila metri. quadrati. Ma è tardi: non c'è più 
tempo, Il campanello e' intima di uscire. È qui 
all'aperto. accosto alla mostra delle campane, 

cere squille” che, grazie a Dio. hanno finito 
d'essere. almeno per oggi, tormentate dai cam- 
panari dilettanti dell'esposizione, as 
Qn vero spettacolo : Ja sti dei visita 
delle visitatrici che vanno a pranzo. Chi esce dall: 
mores porta Raffaello che col suo giallo do- 
rato incornicia come un quadro lo sfondo delle Alpi 
nevose, — e chi s'avvia per V uscita princi- 

ale su quella bella strada piena di alberi e di 
tramvai, di vetture, di gente, di vita, — Lo spet- 
tacolo si anima, continua per un pezzo poi i 
languidisce, cessa. Escono ultime, lente, a piccoli 
passi le coppie degl'innamorati ; — esce qualche 
nonnina in gala col nipotino irrequieto, che salta; 
— e qualche vecchio militare piemontese, pen- 
sionato , manda ancora un? oconiata nnoni 
esposti, e sembra ayvolgerlî d'uno sguardo di 
tenerezza, 

e 
la 

RarraeLto Banbiena. 

A NATURA. Rivista delle Scienze diretta da Paolo 
Mantegazza, Sommario del N. 19: L'iguanodon (con 

i — Una mpida c: zione di Torino, 
di Arnoldo Usigli. — 
5 ineis) — Viaggio del vapore Oskar Dickson per.il 
mar di Cara al fiume Jen ell' ingegnere 

U. — Il labora- 
ta d'Antropologia, 
vista di psicologia 

Fraser. — La lingue africane, di 
torio del Pasteur (con 3 incis.) — Ri 
di Ettore Regalia. Cronaca 
positiva: Le reccuti ricerche psicofisiche (III), di G. Fa- 
sola. — Bibliografia, di E. R— Concorsi : Premi per le 
associazioni vinicole; Premio ai produttori di vini, — 
Bollettino meteorologico (L. 20 Piso Cent. 40 il nu 
mero). 

S'EORUIT 
Siamo vicini alle corse di Castellazzo d'Arco- 

nate, che avranno luogo il 15 e 48 maggio; e 
subito dopo, il 25 dello stesso mese, ci saranno 
quelle di Torino, anticipate quest'anno di una 
quindicina di giorni, causa | Esposizione, Nel 
primo giorno, a Castellazzo, sono da notare, tra 
è alito corse, l’omnium pel premio della città 

di Milano, di L. 3000, ed il gran premio di Lom- 
bardia di L. 7000, che, pel 1885, sarà portato a 
L. 8000. I cavalli, che concorreranno a questo 
premio, sono î medesimi che corsero_il Grite- 
rium dell’anno antecedente, per cavalli di due 

i ed allevati in Italia, a Varese, e che, 
il mese passato hanno corso il gran Derby reale 
di L. 24.000 a Roma, 

S. M. il Re, fin da quattro anni fa, ha deciso 
di riunire in uno solo i premj, che prima asse- 
gnava alle varie Società di corse esistenti in Italia, 
e formò così il gran Derby di Roma. Essendo 
cessate sovvenzioni, il Jockey Club italiano, 
fino allora esistente come una specie di tribu= 
nale d'appello ippico, si trasformò in una riu- 
nione di signori obbligatisi a pagare cinquecento 
lire annue, per dieci anni, e raccolse somme 
hastevoli a sostituire, sui singoli tur/, quelle 
altre volte date da S. M. il Re. 

Nel secondo giorno delle corse a Castellazzo 
noto due steeple-chase di tremila cinquecento 
metri; il primo per Gentlemen Riders, il secondo 
per Jockey. In ambedue sono inscritti i miglior 
cavalli saltatori d° Italia, e ce ne sono di nuovi 
appena importati dall’ Inghilterra, per. esempio 
May Queen è Queen Mary del conte Emilio Turati, 
Prince Rupert del signor Giuseppe Poggi, Virtue 
e Newminster del signor Felice Schelbier, Emi- 
lia del marchese Fassati, Una novità pel Premio 
delle Patronesse, corso dai Gentlemen, sarà il peso 
aumentato, ponendo per base chilogrammi 76, 
che diventano 80 per uno stallone nato ed alle- 
vato all'estero, Tale risoluzione fu presa per 
parecchie ragioni: i Genzlemen che corrono in 
talia son pochi, alenni appartengono all’Esercito 

e, in generale, le caccie a cavallo è gli steople- 
chase sono un' eccellente scuola d'equitazione, la 
migliore anzi, per gli ufficiali di cavalleria e pei 
loro li. Ora un cavallo da guerra, in cam- 

» Der quanto sia lieve il peso del suo ca- 
e, colla bardatura, vestiario ed armi, non 
meno di 110 0 120 chilogrammi e deve 

combattere con quel peso sulla schiena. Da qui 
le due scuole; gli Îì glesi, i quali non ba- 
dano se non alla velocità, e che rendono solo 

alle corse quei Gentlemen — essi ne 
‘ggono tanti — che pesano poce; ed i Te- 

i ci bellicosamente in tutto, e che 
> sempre di sviluppare nei cavalieri e 

nellé cavaleatare le qualità più atte al combatti- 
mento, è 

Un'altra novità; quest’ anno, su titti i turf 
talia, funzioneranno l’Aandicapper_ e lo starter 
unici, nominati dal Jockey-Ctub, nelle persone 
dei signori Barone Alberto Barocco e G, Bartlett, 

Come si vede l°' allevamento ippico italiano, 
he pochi anni fa era quasi nullo. ora comin- 

a progredire per davvero. In Milano poi, se 
ancora si parla di cavalli, che non siano quei 

adrupedì utilissimi, ma poco belli, che ve- 
diamo sotto ai trams e le vetture, Jo si deve alla 
Società lombarda per le corse cavalli ed alla So- 
cietà milanese della Caccia a Cavallo, La prima 
ci mantiene due turf, uno a Castellazzo, 1° altro 
a Varese; la seconda fa montare a cavallo la 
nostra gioventù, destinata in altri tempi a pol- 
trire sulle sedie di velluto del teatro della Scala, 
ad entusiasmarsi alla piroetta d'una ballerina 0 
alle note acute dei Manrichi, dei Don Carlos. 
dei conti di Luna e di tanti altri congeneri, 
Si sarebbe detto che il nostro sport nazionale 
dov ere eternamente il canto con | ac- 

mento dei relativi tromboni. 
Dove realmente lo sport nostro ha il disopra 

è nella sclierma. Sarebbe troppo lungo l'accen- 
nare solamente a tutti i vari sistemi e le diverse 
scuole nazionali ed estere; lo scrittore, che vo- 
lesse fare un libro in proposito, dovrebbe com- 
piere un lavoro presso a poco simile a quello 
di un filologo, relativamente all’ origine di una 
lingua e dialeipi derivati. Dall'epoca del bronzo 
l'uomo fabbricò una spada, ossia, se gli areheo- 
logi non sbagliano, da 20 mila anni fa; figurià- 
moci in quanti modi fu adoperata! Ota, pur 
troppo, la polvere da cannone ha relegata în ser- 
ralila l'arma nobilissima, almeno sui campi di 

s 
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(a ia, ma în tutta Europa si coltiva ancora 
Fano d'opera o aes mal, nei grandi cen- 
î più civili, la scherma è all'apogeo. I trionfi 

nesenti dei nostri maestri Pecoraro e Rossi a 
Manno fatto dare un guizzo a tutti i cuori 

ltici in Italia. Il giorno 15 maggio avrà 
rincipio in Torino la gran festa della spada e 

sciabola, col secondo torneo internazionale 
| di scherma e speriamo che gli Italiani abbiano 

ancora il disopra. So che vi verranno i maestri 
francesi per tentare la rivincita e, caso nuovo 
da due secoli in Italia, anche alcuni maestri e 
tiratori spagnuoli, senza contare dei tedeschi. 

genere di spor? più sano, meno costoso, @ 
i al quale PL dedicarsi tutti coloro che pos- 
pi 3 ra ue buone gambe, è quello che si fa 
sulle Alpi. Con un paio di scarpe ferrate ed una 
picca, un uomo può arrampicarsi in qualunque 
cima, è godervi quanto non è possibile imma- 
e: senza sottostare a quelle fatiche. Le bel- 

del paesaggio, le cime coperte di ghiacci 
eterni, le chine brune e selvose, i camosci, le 
“nubi, il cielo esl’aria purissima, sono il meno; 
uomo, che s° è messo sotto ai piedi una mon- 
_tagna di quattro mila metri d'altezza, comincia 
‘a godere di sò stesso, si sente fiero, si sente qual- 
che cosa i di prima, e poi si risolve ad ammi- 
rare quelle splendide cose, che non si possono 

— dlescrivere, ma delle quali mò guadagnarsi 
la vista, al costo d’una decina d'ore di fatica, 

Pierro Ponno. 

LA CASA DI UN PITTORE A ROMA, 
Un pittore straniero di fama europea, si.è 
fatta fabbricare in Roma nelle vie Macao e Gaeta 

una casa che fa onore a chi l’ha voluta ed al- 
l'architetto che l'ha costruita. È una delle rare 
|) opere di architettura moderna nelle quali si possa 

ammirare una felice applicazione di stile clas- 
sico antico, inteso con una certa indipendenza 
@ gustato con sentimento di attica eleganza, 

casa ha quattro piani, contando un piano 
di ammezzati fra il secondo e il quarto, ed il piano 
terreno ; l'incisione che ne diamo ci dispensa 
da uma descrizione. 

Lo stile greco policromo è stato scelto dal- 
l'architetto signor Azzurri, perchè in qualche 
Modo atto a manifestare le predilette aspirazioni 
dell'autore della Luminaria di Nerone e d'altri 
Dali di tema storico greco-romano. 

Evidentemente, l’ architetto Azzurri non ha 
inteso dare un saggio di dimora greca dell’aurea 

epoca dell’arte ellenica: si ha cercato di piegare 
l’anrea semplicità dell'eleganza antica alle esi- 
genze di distribuzione di una abitazione moderna. 

Gli elementi non sono materialmente copiati 
# riprodotti, ma con casto ritegro modificati, in- 
 lerpretati per la destinazione della casa del signor 

°° Siemiradsky, sopprimendo gli effetti di m 
— e chiaroscuro dei colonnati per attenersi a linee 

piane che permettono di sfruttare tutto lo spazio 
costrutto pei bisogni di chi l'abita e della sua 
famiglia. 
I due piani, tra quali stanno gli ammez: 
sono destinati aservire per studi di pittore. L 
gresso è dalla Gaeta. Un piccolo giardino, 
ove delle bellè piante si alternano alle aiuole 
fiorite e alle fontane, precede la scala esterna che 
praga qoella dipinta dallo Siedmirad: 
‘sua grande tela della luminaria. Il movimento 
delle linee generali della fabbrica è motivato 
dalla tin) di luce dal nord per gli studi. 

Dalla nostra incisione potranno i lettori ap- 
prezzare la fina grazia della parte architettonica 
© decorativa delle ripartizioni verticali e oriz 
zontali e dei vani; la eleganza delle forme e 
la squisitezza d'una erudizione sentita con amore 
6 intelligenza dell’antico, fanno in quest opera 
molto onore all'architetto Azzurri, 

1: Roma, com’è noto, è la città per eccellenza 
degli studi sfarzosi. Se gli studi dei pittori mi- 
lanesi sono il tipo della massima negazione del- 
l'apparato, quelli di Roma sono i SEO della 
Sfarzosa preparazione artistica pel ricevimento 
degli amatori, promotori e committenti d’arte. Lo 
studio del signor Siemiradsky è degno dell'am- 
biente romano, anzi gli studi, — perchè sono due, 
due reggie d'artista, vasti, ariosi, bene illuminati, 
con stanze attigue ad uso di biblioteca, gabinetti 
per studio di bozzetti, terrazzi pel nudo all’aper- 

to, ecc. Nel senso dell'altezza, i due possono ri- 
dursi facilmente a non formare che un- solo stu- 
dio pel lavoro di alte e vaste tele. Sono addobbati 
con fine buongusto e decorati riccunente di 

L'ILLUSTRAZIONE ITALIANA 

majoliche, drappi, arazzi, tessuti orientali, vasi, 
mobili antichi, ecc. 

Qui l'artista ha già SIEDE dei grandi di- 
pinti per la sua patria e per la Russia; due soffitti 
ESE a Varsavia e Pietroburgo, e un gran qua- 
ro il cui tema è tolto da una leggenda slava, 

per il Museo dî Cracovia, Ora ne ha incomin- 
ciato un altro, mentre attende a dipingere 
ritratti e uaar di minore importanza, Non è 
molto , egli ha inaugurato gli studi con una espo- 
sizione privata, per inviti, attirando una folla di 
ammiratori. 

IL TEATRO DI MONTECARLO, 
È una delle più complete opere d’arte con- 

temporanea. Ci vorrebbe un volume per descri- 
verne le bellezze architettoniche, le sculture, i 
dipinti, i fregi, l'insieme. E dire che Garnier ha 
ideato ed eseguito il teatro di Montecarlo in meno 
di un anno; dal giugno 1878 al gennaio 41879! 
L'inaugurazione del teatro avvenne nel febbraio, 
con la Miolan-Carvalho e con Faure, baritono di 
fama mondiale, Boulanger, Lix, Fegen-Perrin, 
Clarin, Lenepveu, già direttore dell’ accademia 
di Francia a Roma, Blanchard, vale a dire il fiore 
degli artisti francesi, concorsero a decorare la 
sala, Essa conterrebbe più di mille persone, ma 
siccome non vi sono che larghi /autenils e ac- 
cessi comodi, spaziosi, così i posti numerati 
ascendono soltanto a 600 circa. L'orchestra 
posta di 70 professori, de’ quali parecchi italiani, 
è diretta dal signor Romeo Accursi, bolognese di 
origine, nato în Francia, vissuto a Ron iù 
secondo direttore del Teatro Italiano 
e che, dur: stagione estiva, dirigi 
e i concerti di Vichy, Il signor Accui 
grande, meritata fam 
di concerti di mu: 
carlo s° alternano coi 
spettacoli teatrali, I conc 
sì eseguiscono nel pomeriggio e la sera. 
gione teatrale s'apre, ordinariamente in gennaio 
e si chiude a marzo, comprendendo tanto la grande 
opera italiana quanto la francese, come pure la 
commedia e le operette, La stagione di questo 
anno si è inaugurata col Faust, dato dalla De- 
vries, dell'Opèra, ch maestro Faccio avrebbe 
desiderato avere a Torino in occasione dell'Espo- 

one, al Regio, e s° è chiusa il 49 col Canard 
@ 3 bees di Jonas, non ancora noto in Italia, credo, 
e brillantemente eseguito dalla signora Reino e 
dal Tauffenberger. Ricorderemo tra i grandi ar- 
tisti del teatro di Montecarlo la Patti e relativo 
Niccolini, il buffo Ciampi, italiano ma poco noto 
in Italia, notissimo in Francia ed in Inghil- 

la 
Jastelm 

ique, dopo aver lasciato il mondo 
contessa de la Panouze; ed altre, 

Non bisogna dimenticare Sarah Bernhardt, 
Il teatro è preceduto da un grandioso vestibulo , 
0 sala dei pas-perdus, dalle colonne d’ ordine 
ionico e decorato da Jundt. 

Tutto sommato: tanto sala che atrio, magnifi 
spettacoli e mis en scene di primissimo ordine; 
Dubblico internazionale; signore in maggioranza 
belle: toilettes del più alto pschut parigino. Tale 
il teatro di Monaco, che si riassume in una sen- 
tita attrazione e in una ricerca di biglietti, che 
non è facile, pagandoli anche 30 lire, di aver 
sempre a disposizione. Ve 

N IORNALE DEI FANCIULLI (edizione Treves), 
diretto da Corpatia  Acuiue Tevesont — Som» 

mario del N. i burloni in pallone frenato, I 
Nani burloni, 4 disegni. — Scimunito, poesia, 1 disegno, 
— I monumenti di Torino, P. Baftaini. — Il cervo, 
bozzetto scientifico di ZL. F., 1 disegno. — Curiosità, 
fiaba di Natalina. — La piccola Mina, racconto di Cor- 
delia, 1.disegno. — Jack e Jane, racconto di Sofia  For- 
tini Santarelli, 2 disegni. — La prima prodezza di San- 
sone, 1 disegno. — La statua del Verdi, peri più grandi 
di Ida Baccini, — Le imprese della signorina Lutretta, 
storiella per i più picsini, 1 diségno. — Divertimenti 
della famiglia : Sciarada, indovinello, i sinonimi, indovi- 
nello storico-gèografico. — Salotto di conversazione, 
(Lire 12 l’anno, 25 centesimi il numero). 

retorica, egli suscitav 

SCORSE LETTERARIE 
Niccolini. — Ugo Foscxlo. — Guuliguoli. — Praga. 

Di Giovanxi Battista NiocoLins si conoscevano 
poche liriche. Alcune, politiche, correvano ma- 

te è si recitavano nei crocchi, fra: calici 
di vino. L'ode il Pianto nel metro del. Rtisor- 
gimento del Leopardi si copiava, in un ec- 
cesso di mestizia, dalle giovinette sognanti e 
lacrimose, Testè sono uscite le Poesie inedite di 
G. B. Niccolini (Firenze, Barbèra), che sono il 
canzoniere civile di lui. toccano degli avyeni- 
menti pi italiani dal 4796 al 4861, 

Se i tempi fosser propizi alla lirica civile, que- 
ste poesie del Niccolini leverebbero romore. Ma 
oggidi di poeti come Parini e Giusti dalla 
nova critica demolitrice si dite roba da chiodi, 
Sì nega al Parini la grazia artistica; si nega al 
Giusti persino le attitudini poeti i 

Il Niccolini metteva molto cuore nelle. lirì- 
che civi iracondo, velenoso, appas- 

i . Si potrebbe chiamarlo il poeta delle col- 
\embra di vedere un uomo coi pugni stret 

cogli occhi inie! di sangue, che tuona e male 
dice. Ne risulta un'arte veemente, robusta, ma 
monotona. A lungo andare l'invettiva annoia 
quanto | idillio sdolcinato- dell’ arcade. AV tempi 
del Niccolini giovane era moda maledire ai ti- 
ranni; e il poeta dei bagni di San Giuliano li 
maledice bene. Primo fra tutti è segno de’ suoi 
strali Napoleone I. 

in Dio tu sel, 
Vinci coi benefizi, o se mortale 
Pensa qual sei: donano i Numi: l'uomo 

.Bapisce 0 cambia: l'amistade dura 
Sol fra gli eguali: fra tiranno e schiavi 
È nimistade eterna. Io ti compiango! 

ndo i tiranni, pur non poteva soppor- 
gliacchi che senza pericolo, m 

accanimento contro l'imperatore e il pontefice. 
Vil ribelle di Cesare e di Piero 
Incanutito sei nel vitupero 

va a uno dei facili Bruti di piazza. Contro 
nze schiava » un'ode che per pregio 

stico è una delle sue più notevoli, ma è poco 

dice 

| amabile pei fiorentini, che hanno fama di gentili. 
Sozza città, che pigli 

Dai fiori il nome; e nello vie frequenti 
Accumuli. perigli, 

E vili al corpò e all'alma impelimenti ; 
"Tu dai teatri ai tempj 

Corri, ed i chiostri loro empi d'avelli: 
Dai mille ai vizj esempi 

E re delle tus vie sono i monelli, 

Le tragedie del Niccolini parvero appelli vi 
si che svegliarono i dormenti, A parte 
alità manchevole, arte il sentimento pa- 

trio che si vestiva delle cl i pompose della 
echi possenti. E lo $ 

pi In un sonetto, a 
die 

tore, fu lu 
iano? Ed e 
uinoso epigr a. Avveni 
ne di Romagna ? Altro epigramma, Ei 

Luigi Filippo, con terribile disprezzo, * sacchetto 
di cedole di banca posto sul'trono.” Quando venne 
il momento dî menar le mani, il 

acia in certi suoi 
i pregni d'amaro sarcasmo! Alcune dame 

ero nel palazzo Pitti le piume del cap- 
pello dî Radetzky; e il poeta: 

Le piume di Radeschi! 
Popolo; uccidi; e n' ormeremo i teschi! 

mia i dardi. 

Grande fu sempre, e rimarrà la stessa. 

Il magnanimo poeta, molto confidava nel nome 
latino e nella * nera aquila di Roma, ” Gagliardo 
il verso, scultoria, l'espressione, vivido il senti 
mento: ecco le. caratteristiche del canzoniere 
civile del Niccolini, 

* se 
Coloro che si dilettano d’alfinità ne troveran- 

no tra il Niccolini e Ugo Foscolo, che al futuro 
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fo d'Arnaldo seriveva da Milano il 2 aprile 
803 parole di gentile incoraggiamento. Una 
nuova edizione delle © Poesie di Uso Foscoro è 
uscita testè in due volumetti dismante del Bar- 
béra, per cura di Giovanni Mestica, professore 
all'università di Palermo, nella cattedra già oc- 
cupata dal Guerzoni e dal compianto Zendrini 
L'edizione eseguita con riscontri su tutte le stam- 
pe; — un discorso la inaugura, molte note espli- 
cative la chiudono. Il primo volumetto contiene le 
poesie liriche e satiriche, — il secondo le tradu- 
zioni, E un’ edizi itica; e non sapremmo 
immaginarne altra pi gente di questa che 
fa dimenticare i precedenti lavori più o meno 
accurati delle poesie foscoliane, che nei mano- 
scritti appariseono talora così arruffate che nulla 
più. È un libro per i letterati, non già per il 
pubblico, Il lettore comune incespica nelle co- 
jose va i, nei richiami continui; il letterato, 

nua con delizia tra quelle note, e 
si compiace i pronti fra le varianti, 
così utili per lo studio dello potentissimo è 
originale nel cantor dei Sepoleri. I wersi lirici 
che il Fos se dal 1794 all'autunno del 1797, 
cioè nella adolescenza, e che rifiutò quando fece 
meglio, ono anacreon= 
tiche sul genere del giorno esaltato, 
oggi deriso. La dea del Foscolo è Cloe, una eru- 

come tutte le dee delle anacreontiche che 
riempirono di frasche e di f i i beati 
tempietti d° Arcadia, Il giovane sospira dietro 
alla bellezza; ed egli che canterà le tombe, 
canta i bei pomi che offre a Cloe, 

Pomo ch'io colsi, 0 Cloe, 
Da un arbuscel gentile, 
Cho a quei del verde aprile 
Non può invidiare i fior, 
Pomo ch'effigia e mostra 
Del volto tuo la rosa, 
ITi dona, o Cloe vezzosa, 
Con la mia mano il cor, 

Mel chiese or or con Clori 
La bruna Nice e Irene: 
Ma il pomo sol conviene, 
Mia bionda amica, a te, 
Così fra ‘Pirsi e Dafbi 
Da te ottenessi jo fede... 
Ma tu ti sdegni; nhi! chiede 
Un cor quel che ti diè, 

ersi da chitarra, non è vero? I vagiti d'un: 
usa che avrà presto le fierezze e le malincon: 

del leone. Egli tratta in tante canzonette, Ja par- 
tenza, la lontananza, addio della sua be i 

belle perchè*si moltiplicano a vista come 
pesci del Vangelo, A Cloe succede una 

Nelne, che inv dere sotto un fag- 
gio, dopo di averla pregata divadattargli all 
pie © Apollo un lauro. la 
buona e sulle prime dice di nc 
vuol uscire ; pei è scura, e non si 

O Bianca Nelae, non esser timida, 
In ore tacito fra bosco atrissimo 
Tu odi ch'io ti favello 
Sol d'un amor purissimo, 

Licori l'altra dea sospirata, una cre: 
tura “ inflessibile i I 
il posto a una “ Irene candida 
di lasciare le “ piume” per cogliere fio 
fortuna, ben presto si esce da queste ajuole 
cadiche; ben presto. balena gagliardo il por 
Egli inneggia al piacere, collo slancio d’un 
ma sitibonda d° ebbr i freme d°impazienza, 
freme di voluttà. È notte; egli aspetta. 

O dense tenebro, sì desiato,,.. 
canta; e “ taci, a Venere...” 

Giovane, taci, mi grida Cipria, 
Ch'omni s'appressano l'ore beate. 

Taecio: ma l’anima non può tacere, 
Tra sè ella canta gli accenti fervidi, 
Che invasa sentesi sol da piacere, 

Qual grato fremito le tciturne 
Ombre sussurra, ombre che romponsi 
Dal raggio argenteo ili membra eburne. 

O tu degli esseri vivo fermento, 
Sacro piacere, per te in quest'anima 
Spruzza il tuo nettare, del ciel contento. 

E dopo l’amore canta il vino; e dopo il vino 
Velegia, Il sonetto in morte del padre è pieno 
di mestizin; l'ode, ineguale, a Dante, e l'altra 
alla verità, e frammenti della cantica su Ro- 
bespierre, che il Foscolo allora repubblicano fu- 
ribondo, pensò nella primavera del 4796, rivelano 

"il forte poeta. Grottesche sono. alcune immagini 
del carme “la Giustizia e la Pietà” ma armo- 
niosa è l’onila del verso sciolto, — di quel 
verso che acquisterà novi incanti nei Sepoleri e 
nei frammenti «divini delle Grazie. 

î pani e 

De 
Che salto dal Niccolini e dal Foscolo al buon 

Antomio GuapagnoLi! Dalla poesia fremebonda 
passiamo alla poesia bonaria. La Musa depone i 
pepli regali, i pugnali, il coturno, e ci viene 
dinanzi in ciabatte, colle mani sui fianchi, come 
una sana massaja, Antonio Guadagnoli (nato il 15 
dicembre 1798, morto il 14 febbraio 1858) rap- 
pre enta un periodo della vita toscana, quanilo 
lè fisime di rivolte non turbavano i sonni del 
popolino, quando il pane e la » non erano 

ari. La satira del Giusti non fischiava ancora 
snella e rapida; e il pubblico dei leggenti, pren- 
deva volentieri in mano le poesie del Guada- 
gnoli e le gustava come un bicchiere di 
paesano, l “naso” furono scritte 
nel 1822, il non plus ultra del brio: 
adesso si rileggono con certo gusto per la flui- 
dità ch'era propria del Guadagnoli, e per la 
lingua, non già per bearci in un capol 
d'umanismo, Rileggete la novella “]l visiona- 
rio in amore” — e quell’andamento festevole 
e la spontaneità e una certa uzia alla buona 
vi faranno pensare a qualche a del defunto 
Gherardi del Testa, J suoi temi favoriti erano le 
donne. Cantò le donne piccine — la lingua delle 
donne — la moda delle donne — “alle donne, 
manifesto d’associazione” — “alle donne: in- 
troduzione” — e fini col dire in versi qu 
scorrevoli : #* tutte le donne mi piacciono.” 
giovane, o donnine, diceva il nostro don 
vanni all'acqua di rose, e non debbo amarvi? 

SI vieti a ruvido 
Vecchio restio, 
Ma non a un giovane 
Come son jo; 
Che ognor sospingere 
Qua è là mi sento 
Per voî, qual fragile 
Canna Cal vento. 

Questo poeta, che rifuggiva dalla nobiltà della 
frase poetica, era nato nobile, Insegnava gram- 
matichetta ni i, a Pisa, *E mì ricordo be- 
nissimo (scriv Tribolati nel proemio alle 
Poesie Gi uadagnoli ristampate an- 
che queste in un volumetto diamante del Bar- 

i prdo benissimo a fisonomia 
li pieni di vivacità, il suo ce- 

lebre naso, il suo tratto festoso, ed anche mi 
ricordo, certo ser rancore, le sue impazienze, 
le quali a volte finivano in qualche leggiera (e 
quasi sempre ben meritata) nerbatella.” 

Un veneto capo scarico, Arnaldo Fusinato, sì 
fece a imi singol; fortuna il toscano 
ameno poeta; elo eguagliò forse nella scelta dei 
soggetti comici (I° Uomo budella, lo Studente 
dli Padova, il Medico-condotto, la Donna roman 
tica, ecc.), non già nella limpida dizione tosc: 
per cui il Guadagnoli serà nelle antologie. 

È ta anche una nuova edizione delle Fiabe 
e leggende di Emiuto Panca (Torino, Casanova) 
con illustrazioni di Edoardo Calandra e Mario Mi- 
chela, Quando il poeta della * Tavolozza ” e delle 
“ Penombre ” scriveva queste fiabe e sdruci 
lava Do 
rire le fresche immagini che rendevano così 
amabili oi primi versi. Il desiderio dell’or 
ginalità era divenuto, in lui, più che per lo pa 
salo, stranezza; — pure questi i 
odiosa nè ributtante. Anche ì fedel mo 
ridere alla preghiera che il gobbetto rivolge sotto 
un ombrello, fra l’ifiade delle gocciole, al Padre 
Eterno : 
Dammi la calma, Ja calma degli angeli 
Quando han cenato e che in cerchio fumando 
Dentro le piume dell’ali soffiando 
Globi di nimbrosia da pipe di zucchero, 
Dicon fra lor: siamo un capolavoro ! 
l'eh fa che tale io mi creda con loro! 

Uggi che si parla tanto di umorismo non si 
pensa ad alcuni tratti di umorismo del Praga. Il 
quale poteva, forse, mandare due canti different 

L'uno dal cor che lagrima, Da 
L'altro dal cuor che ride 

perchè umorista vero, in fondo, egli era; e per 
accertersene bastava sentirlo discorrere nel ce- 
nacolo degli amici, nelle sere in cui î perfidi 
veleni del liquorista non gli speguevano, collo 
sguardo, la fiammella dell’ ingegno. 

Le “ Fiabe e leggende” contengono: Olimpio 
— I due poeti — I tre amanti di Bella — Pae- 
saggi; novelle e descrizioni. tutti componimenti 
privi affatto delle carezze della lima, greggi, sgan- 
gherati, ma non privi di bagliori di ingegno hel- 

| lissimo. Come l'ha indovinato egli il colore di 
Venezia! N 
A volte, in mezzo alla sequela dei martelliani, 

nei quali le dieresi non sono rispettate, in mezzo 
alla efflorescenza delle immagini che hanno un 
colore di malinconia e di morte, il poeta manda 
un guizzo di affetto sincero, ci commove alla pietà. 
In uno de%suoi canti si rivolge alle “genti pie” che 
pregano alla sera, e le invita a pregare non pei 
morti che stanno tranquilli nelle loro bare, e che 
si mutano in foglie e in fiori, ma pei vivi che 
combattono, e che soffrono è che errano. Pregate, 
egli dice, per le madri che aspettano, — pregate 
per la donna che stende le braccia all'uomo igno- 
to, — per il poeta, altro prigione del limo che 
assalta il cielo coll’anima, e lagrima e sanguina; 
pregate per gl’infermi esangui negli ospitali, pre- 
fate per gli amanti infelici. A 

Emilio Praga si era consacrato alla pittura di 
paese. Anche in quest'arte, portava lo proprie 
impressioni, senza preoceupazioni e fisime di 
scuola, I sapienti deridevano la sua maniera di 
dipingere; ma egli era più avanti di tutti, Come 
sentisse la natura, lo- vediamo dai “ paesaggi * 
poetici cui descrive con magia di colorito e 
con verità. Un parco abbandonato è descritto da 
lui molto bene; ci fa vedere quel disordine grot- 
tesco di rami e di foglie che, abbracciati, si mo- 
vono come un solo albero al vento; quei templi 
d'erba e di ellere, gallerie fosche di clematiti, 
quelle trasparenze, quei toni d’oro; cì fa sentire 
l’umido delle ombre, è i rigagnoli zampillanti pei 
burroni, e la nota che il frutto fracido che cade 
desta nello stagno immobile. E deserive bene le 
altitudini dei salici, le curve de’monti gobbi come 
dromedari, gli abeti dai ciuffi fantastici, i frassi- 
ni “comari verbose” e gli uccelli che cantano — 
alleluja al sole, 

BAT 

— È uscita la parte seconda del volume primo 
degli Studi storici nel contado di Savoia e Mar- 
chesato in Italia, scritti dal conte Aunento pe 
Gennaix-Soynaz. È un' opera ragguardevole di 
alta letteratura storica. Il nuovo volume com- 
prende nel Libro HI i primi conti e marchesi 
de Umbertina, poi conti di Moriana e». 
marcel in Italia: Oddone, Adelaide ed Ame- 
deo IT a Canossa, e Umberto Il il Rinforzato ; > 
nel Libro IV i due conti di Moriana e marchesi ° 
i lia (Amedeo III che muore alla seconda 
Crociata e Umberto III il Beato). In questo libro 
si | distesamente, e con la scorta di nuovi 
documenti, della lotta delle investiture, dei primi 

di casa Savoja con la Frantia che sir 
sce, e delle campagne del Barbarossa in 
È molto, lodevole anche l'edizione, — una > 

vera edizione da bibliofilo, — uscita pei tipi 
Roux e Favale di Torino. »: Ù 

c —— 

CANZONIERE NAPOLETANO. 

HU nostro collaboratore napoletano Carlo del 
alzo ha parlato già nell'ILLUSTRAZIONE ITALIANA — 

Î 12 nov. 1882) delle canzoni napole- 
pesso al suono delle 

i, hanno voci che toc- 
zoni semplici è va- 

ghissime formano un canzoniere originale: tn 
i subito che si tratta di musica prettamente 

la indovini subito come la musica spa- 
he è altrettanto caratteristica, Tanto imu- 

‘ome i dilettanti leggeranno com piacere © 
i motivi di quattro di codeste canzonette: quella 
di Michelemma, \a bella ragazza nata im mezzo 
al mare; quella di Nina morta; di Graziella, la — 

Bal 
(n. 46 del 
tane che, ai 
chitarre e dei mandoli 
cano il cuore, Codeste ca 

‘ompagna 

| fraschetta, che ispira suoni patetici e l'altra in- 
| fine: /o te voglio bene assaje, dell’ innamorato — 

infelice e negletto. C'è il genere brioso eil ma- 
linconico; il mare e l'interno della casupola; la 
cantilena seduttrice e Ja bara, Il nostro Dalbono + 
le ha illastrate da par suo, colla sua matita magica, 

A GAZETTE DES BEAUX-ARTS du Lor mai: Lo: 
Salon de 1884, par Foureind; Les livrea d'Heures: 

du duc de Berry, par L. Delisle, de l'Institut; Michel 
Colombe, par Léon. Palustre; Bracquemond, par Alfred 
do Lostalot; Les Collections de Fulvio Orsini, par Pierre 
de Nollac; Le Cheval dans l'art, par le colonel Dubous- - 
set; Journal du voyage du cavalier Bernin en France, 
par M, de Chanteloo. — Trois gravures hors texte 
Portrait de Paganini, dessin de Ingres; Le Paradis 
terrestre, miniature d’un livre d'Heures du due de Berry; 
Le chemin de halaze an Bis-Meudon, eau-forte. origi- 
nale de M. Félix Bracquemond. — (58 fr. par an en 
Italie. Cher MM. Treves Frères). n 
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| amicevoli relazioni esistito tra_ Garibaldi e lei. 

< atto lavo dell'eroe italiano. 
= Si parla molto a Monaco della pittura mi 

Fri vi 

VILLUSTRAZIONE ITALIANA 

SOAOCCHI. 

0A ERESIA PROBLEMA N. 372 
ranza Schwatz, — ha pubblicato due volumi 

per la prima volta. in Caprera nel 57; è 
esserne un giudice competente, giacchè dica: Nella 

via Garibaldi resta un sole, ma anche il sole ha le 

ma mod fino tatto... fu alla mercò di parassiti che si 
strinsero a lui. Una cosa che si ignorava si è che il 

| Garibaldi ebbe sangus tedesco nelle vene! La signora 
 Melena pubblica un documento della parrocchia di Roz- 
meberg (in Vestfalia), secondo il quale il medico G. B. M 
Garibaldi sposò il 15 agosto 1735 Caterina Am. von 
Neuhof, sorella di quel Teodoro Neuhof che fu re di 
Corsica col-nome di Teodoro I. Questo medico sarebbe 

inventata dal Keim, Fino dal magggio 1882 l'A: 
demia (reale di ballo arti si è dichiarata in favore di 

Del sig. Tenente Colonnello A. Campo da Lodi: 

Il Bianco muove @ malta in quattro mosse. 

SOACOCHI. 

Soluzione del Problema N. 367: 
Bianco. (Della Rosa). Nero. 

1. P_hd-h5 1 R e#-d5 
2 D g6-c6+ 2. R dif-e6: (n) 
3, € f6-e7 matta, 

a) 2. R diet 
8, D ct-e+ matta. 

(b) 1. Qualunque altra, 
2. Red-f5 

3 D c6-g6 matta. 
Ci inviarono soluzione giusta i signori: Tenente Co- 

lonnello A. Campo da Lodi; Edgardo Codazzi di Mi- 

lano; Tenente Cecchi di Ravenna; Circolo Ravennate ; 

Vittorio De-Barbieri di Odessa; Liborio Di Loreto di 

Napoli; Tenente Colonnello Gio. Turcotti di Rovigo; 

G. Pessani di Milano; Angelo Vianello e C. di S. Vito 

al Ti mento; Emile Frau di Lione; Pièrino de'Servi 
di Bologua; Eligio Vignali di Crema; Angelo Savelli 
di Modigliana; Anonimo di Gallarate; Dott. Giuseppe 
Ganassini di Lendinara; Caffà Solferino di Milano; _-- 

questo nuovo provesso che par de to n sostituire in 
breve la pittura a fresco, tanto più che ha il vantaggio 
di mon richiedere uno studio speciale, Oggi un gran 
mumero di artisti di Monaco, e con loro i, direttori dei 
Musei, domandano che l'Accademia accetti definitiva 
mente tal processo, insegni a metterlo in opera e lo 
dichiari obbligatorio. 

© — Al Dr IA, H. Murray, in ricompensa delle 
tiche da lui durate per la pubblicazione del Nuovo di 
mionario inglese, sarà assegnata dalla lista civile della 

| Regina una pensione di 250 sterline (6250 franchi). 

SCIARADA, 

Il secondo ci dona un buon frutto, 

È una piaga sociale il mio tutto. 

Maggio-rana, 

Dai tremuoti il prémier fa distrutto. 

Spiegazione della Sciarada a pagina 274 : 

Jettanti del Gabinetto di Lettura a Catania; Caffè So 

aesini di Cremona; Fortunato Borroni di Pola; J. LP. 

di Mantova (anch 5 è 09); G. Traldi di Fabbrico; 

Dottor Imigi Pagliari di Cremona; Vincenz) nobile de- . 

Rogntis di Napoli (anche gli arretrati dal 364), 
orrispondenza. = Gian Tonato F..., Vieuna — 

Abbiamo ricevuto i problemi. Pubblicheremo. 

Dirigere domande alla Sezrong Scacomsrica 
dell'IMustrazione Italiana, Milano. 

È uscita ln DIANA 

‘GUIDA DI TORINO ivomenico crAMPOLI 
I SUOI DINTORNI 

gl Esposizione Nazionale del 1884 
grace di Torino, con numerose eliotipie, e 3 piante topo- 

di Torino e dell’ Raposistone, rigere Commissioni e Vaglia agli 
Editori Fratelli Treves , Milano 

DALLA RUPE 
NUOVA NOVELLA DI 

Lire 1, 1,50. 
Legato in tela e oro. — L. 2 

È uscita la 

! GUIDA DI FIRENZE 
e suoi dintorni 

I Con lo piante di Fi 
TA Call nia Pitti, della. Gallia ini "tt e dei dintoni 

Un bel volume rilegato in tela è oro 
LIRE DURE. 

Questa settimana esce 

GuDa DELL'ALTA ITALIA 
con l'aggiunta della lina del Gottardo e della 

+ ESPOSIZIONE NAZIONALE DI TORINO 

LinA6.-1L. 4 
Irignco. Somaasioni 6 vaglia agli 

IR Fratelli Treves. afilanto. E 

È completo: 

lrambalde 1 uo ln 
JESSIE W. MARIO 

Ulustrato da EDOARDO MATANIA 

Un volume di pagine 842 in 
m 82 composizioni storiche, 56 

girati, 11 autografi di Garibaldi, 8| 
BM Questa Guida {n formato Biideker © legata in cartoncino comprende { 

1@ possi Uitrot di Nizza, Trentino, Canton Ticino, Trento, Triesto, la ÌL x; icerna 6 Zurigo, co 
cart dell'Alta italia, 3 carte del lag, 19 piante delete. e 

Un bel volume rilegato in tela e oro 
LI Lindo SENSE 

‘e abbiattio tirati pochi esem pari in 
rta di gran lusso legati con di 

lmarotchino € taglio dorato e ll mettiamol 
pg vendita al prezzo di L. 40. 

LUGANO. MAG 
SANTON TICINO, irigere Comm @ Vaglin ngli 

0, Brescia, pgEditori Fratelli Treves Milano. 

Smalti di sARDA, TRENTO, TS Oggi esce: 

LA PAURA 
ANGE Lo MGSS0 

dell’ Italia, Erenda fonte sarto dal ‘in 
ri, eee, Un volume di 90) pa 

j gi DI »r ROLAPFIO. ‘on le piante di Roma ARPILE: din 

sa RIO ONUFRIO. Con la pianta della Sui di 

ita i Parigi, cio pole. Con.la pianta di Parigi, dei ce volume di 320 pagine in-16] 
L. 350. 

Dirige commissioni e vaglia agli! 
Frate ML Traves Nitano, e 

ASSICURAZIONI GENERALI di VENEZIA 
COMPAGNIA ISTITUITA NEL 1831 

Pondi di garanzia - V.. 7T0,036,0 
Ansicurazioni contro i danni degli incendi e le loro consezuenza. 

Assicurazioni dei prodotti campestri contro la grandine. 
Assicurazioni marittime o di trasporti terrvatri 

Assicurazioni sulla VITA UMANA, Molteplici combinazione, 
compresa l'Ansicurazione mista a capitale raddoppiato 

contro le disgrazie uceltentati 
Risarcimenti dei danv 

La DETTATE ha sede in Vonozia nelle Procurati 
n Lappresentance in Mld principali comuni d ili 

An MILA xo: Ispettorato di: da prrietinte tti Pa susnno Porrone, Nd 

®I00ICHLOIOCECACPCOLE0e000a0t 

MARGHERITA 
GIORNALE DI MODA E LETTERATURA 

DI GRAN LUSSO 

NI più epleotilo e più ricco giornale di questo. genere; 
ogoi settimana in 12 pagine lo-4 erande come 1 grandi giornali 

la finissima, con caratteri fusi appositamente, 006 splep= 
tà di annessi è 1 

ossa competere coi giorna)i di 
a part» letteraria è molto rata I racconti ed 

tati originali e dovtti alla penna dei nostri migliori scritto! 

EDIZIONE CIAUIONE 
con figurino colorato. senza figurino colorato. 

Anno . ....... L 24 —|Anno «00 IL 12- 
Semestre . . .. -» 13 —|Semestre ... 
Trimestre .. » 7 —|Trimestre , 

Per gli Stati dell'Unione. Postal lì Stati dell ti qua sal ione LI Per gi del ba Postale 
Franchi 

PREMIO. 

nua di fi 
deri, 
sono 

ChI manila L, 2450 riceverà in dono: Novell 
Manco MoxirR e La Prineipessa di Bagdad, 

RE MANFREDI 
ROMAN nai STORICO 

LUIGI CAPRAN ICA 
VOLUME PRIMO 

Un elegante volume in-10 di 360 pagine. — Ti 4. 
DEL MEDZSIMO AUTORE: 

Giovanni olle Bano Nere, ‘Fra Paolo Surpî, 2 volumi 
vol, in-16(2.* edi: in-16 (2.* edizi 

Maselioro | Bonna Olimpia Pamfi 
in-16 (2° edizione). » 1 lume jn-16 (4.* ediz), 

La congiura di Brescia, 2 vo- | La Contessa di Melzo, 2 vo- 
lumi in:16, (24 ediz). > 2 lumi in-16 @® o) NES 

Racconti, 1 » 2] Papa Sisto, 4 vol. (3. ed). 

Vaglia. agli Iditori Fratelli Treves, Milano: 
900020209a09200080 . 

L.2 
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N Gli annunzi si ricevono all'UFFICIO DI PUBBLICITÀ dei FRATELLI TREVES, Corso Vittorio Emanuele, angolo Via Pasquirolo 
Gli annunzi a TORINO si ricevono esclusivamente presso la Ditta S. BIANCHI, dirimpetto al Caffè Romano, 

È SAPONE REALE DI A Ja reine des Abeilles Profamerin WIOLET 225, rue S. Denis PARIGI SAPONE T H R T D A (h E La superiorità dei saponi di toeletta di Violet constata a dalle autorità medicali VEL OUTIN © confirmata dall'esperienza d'an mezzi socolo. 
__QUESTI SAPONI HANNO LA PROPRETA' D' LENDERE {A PE!E BANCA. FERMA E VFLLUTATA, ] 

DI se & Di 

I gti o, 
4 {KISS-ME-QUICK 

GIORNALE QUOTIDIANO BI {atrotarer na 
sa © A Vedrai 

Droguastea et Maison Anglais 
MILANO, VIA CARMINE, 5 

nno» Il giorno 15 Maggio corrente uscirà in Milano nelle ore pomeridiane un nuovo 
Giornale quotidiano intitolato: tI Caffè. 

Scritto in forma spigliata ed allegra, redatto in modo da interessare sempre i D y 
propri lettori, il nuovo foglio sarà profondamente liberale, difenderà le istituzioni, aut ©) di tito, © Prot 
terà il sorgere nel paese del nuovo partito che si è già creato alla Camera, porterà i in ato, franco © grati ra 
tutte le questioni politiche e cittadine, una parola calma, spassionata ed indipendente. zione, I cercano ento o rispet 

FRATELLI ZEDA 

) CAMPANBLLI BLBMAII 
ati con medaglia d' argento al. 

DI l'Espos ione di Milano del 1876. 
®) ED A QUELLA MESTRE DEL 1881 

Fornitori"detla Ferrovie dell Alta Italia, 
ADDED MMLANO. — Via Orso, N, il — MILANO 

FIOR DI E 
Mazzo pi NOZZE 

PER IMBELLIRE LA CARNAGIONE. 
Una sola pirova di questo prodotto convincerà tutte le signore della sua incontestabile 
superiorità sopra qualunque acqua 0 polvere. Questa prima prova, che richiede un 
solo momento, dà al viso, alle bracci; 

del marmo, la fra; 

Abbonamento di saggio dal 15 Maggio al 1° Luglio 1994. 
IN CITTA. . . . L 1,50 
NEL REGNO ... , 2 — 

Inviando L, 12,50 

si spedisce franco. 

profimo rosa. Néutrolizza-Je-qualità 
» Fa sparire-le abbronzatare del sole, qualsiasi macchia 

riga, 0 difetto. Impossibile di scoprire il menomo mtifiio 
Mela bellezza che produ 

St og DA (ne. 
5 POSIT ALE: 14 e 116. CORRI Row, LONDRA: 

RIGIe NUOVA YORK, 
ER. 

Sì vendo in Aflano presso In Ditta GM DUNANA, Î 1 B168 
RANA BRANAA È 

| La più appressata per la toetetta 
MELIOTROPR BLANO; ì = 

Ù 220) 

ANT 

Profumerie. da tojpi i Farmacisti 
cante scatola di 

padutstp 

INONVIA *S IP Omzzedeg TV — “&F "7 cmasg 

ANTICOLERICO 
dei Fratelli BRANO A di Milano 

Premiato con Modaglia d'oro all'Esposizione Nazionale di Milano, 1881 
Vienna, 1872. — Filadelfia ; Parigi: JO7O. — Sydney, 1479. 

° ‘Melbourno, 1880 o Bruxelles, 1880. _ 
Ùl Fernet-Branca è il liquore più igienico conosciuto Esso 

è raccomandato da celebrità mediche ed usato in molti Os sa 
Il Fernet Branca non si deve confondere con molti 
messi in commercio da poco tempo e che nom sono che pit 

_|® sette e nocive imitazioni. Il Fernet-Rranca see, la soto; 
 ficilita la digestione, stimola l'appetito, guarisce le bri jnter- 
i mittenti, il mal di capo, capogiri, mali nervosi, mal di fegato, apleen 

‘£881 01498 £ 

*G3( ‘N ‘2001u0w1817 DHOSSDI) «[9p soenoI) 1980" 

BISMARCK 
STORICO 

1. 3,50. ma! di mare, naussa in genere: 
Esso è Vermifugo-anticalerieo, 

GARIBALDI è Prezzi: in bottiglie da litro, L. 3,50 — Piccole, L. 1,50. 
< Rit GARANTITI DA CERTIFICATI MEDICI. 

CONFERENZA TENUTA foveroveverererereverevevevevereveverevi 

‘meuueSu: 97s0i è eIngsond) e] ouIsIed euo osnerFe1ty 49A]0A9I1 [e 63ue]Fimos Ouer 
VS3UdHOS V 01V93U 138 Mid N | 

IE NZI 

FONTANA DI PUOUIA 
mutomatica e purificatrice dell’aria. Durata del getto 

33 ore, dell'altezza di 1 metro; che si può elevare fino 
Eh 5 metri, ton apposito regolatore. 

Prezzo 75 lire 
compreso imballaggio, franco a Gotha. 

casa può offrire una grande varietà, di 
altre foritano du salotto automatiche dal prezzo di 

i. 

Ì i 12,50 in più. 

PIANO: FORTI 50 Centesimi. 

mirano - RICORDI & FINZI - mano 
Salleria V. E. entrata Via Marino, Sdi nua al Municipio. 

POV LS i e TASMA boh 
dol Tamo; egli pietra nel pe 

mervino, acilia l'spetioriaione è ferire 
organi respirato. — Lripene La Afarca ! de 

5 Vendita all Inermnsa è TL Espio, 128, ran Si-iazare, Panis. 
ÎNO 198 FOTTE Li PRINCIPALE FANMAZIE ESTERE. ZI FRANONI LA SCATOLA. 

Drrostro : MANZONI, Mjan; — IMBERT. BARBERO, Mach. 

E BUONI RAGAZZI {lin 
Jia apli Editori] SUtstrata dei Ragassi . 

Epi Sr saio iano; Dirigere Commissioni e Vaglia agli Editori Fratelli Treves, afilano. 

Ranzini-PaLLavicini CarLo, Gerente. STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO-LETTERARIO DEI FRATELLI TREVES. 

Dirigero commissioni e vaglia agli 
Editori Wratelli Treves, Miluno. 

| Matto al È 
ROMANZO DI 

E. GABORIAU 
Un sopne e ok so pag. in 46 

Come pure FRoipiant, è roccie di tufo por acquari 
da 6 liro a 12.50. 

Si, spediscono gratis prospetti. 
Per commissioni dirigersi x 

F. E. SCHLESINGER — GOTHA. 
Ai rivenditori i nocorda uno sconto. 


